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ELENCO GENEALOGICO,

dei Maestri e Discepoli piii segnalati della Scmla Pil-

iorka BoJognese neUe varie sue epoche, per faciii-

tare la memoria de nomi loro, desunlo dai biograp.

e scrittori d' arte Mahasia, Crespi, Lanzi, Rosini,

Amorini-Bolognini ed aliri autori anche inedili, de-

dicato aUa Pontificia Accademia Delle Belle Arli

Di Bologna da Gaetano Giordani hpetlore della

P. Pinacoleca. (*)

FUANCO BOLOGNESE

celebre miniatore lodato dall' Alighieri

Azzo Benello

miniatore

Battisla da Bologna

miniatore

Manno da Bologna

oreficc e piltore

Simone da Bologna

detto de' CroceBssi

Vitale da Bologna

appellato dalle Madonne

Jacopo Avansi

imitatore ed emulo di Giotto

Taddeo di Maestro Giudaccio

Tommaso Baldi

Andrea da Bologna

d' imitazione giottesca

Lorenzo da Bologna

seguace de' giotteschi

LH'PO DALMASIO

cognominatode'Scannabccchi, fioriva dal 1376al 1410,

devoto famoso piltore di Madonne

Guglielmo di Simone

Bernardo Bartolomeo

denominate Gavardino

Jacopo di Paolo

Orazio di Jacopo

Alessandro d' Orazio

Francesco d' Andrea

Giovanni da Bologna

Pietro di Giovanni Lainori

Tommaso di Galvano

Giacomo di Tommaso

Francesco Budrioli

Cristoforo Ortali

Nicola di Cristoforo

Claudio Bettino

Antonio di Bettino

Severo da Bologna

Beltramino Bolognese

Michele di Matteo Lambertim

Tommaso Garelli

Galante di Bologna

Bonbologno

Anchise Baronio

Pietro Antonio Macchiavelli

Benedetto Boccadilupo

Cesare da Bologna

Gio, Antonio Cesare

Antonio Solario

soprannominato lo Zingaro

MARCO ZOPPO

scolare dello Squarcione e condiscepolo del Mantegna

Jacopo Ripanda

floriva circa net 1480.

Matteo Benedetti

operava circa nel 1470.

Jacopo Forti

fioriva circa nel 1483.

Antonio Bartolomeo Maineri

Nicol6 Brusco

FRANCESCO FRANCIA

della famigliaRaibolini, capo-scuola,

emulatoredi Gio. Bellino, del Perugino, del Ghirlandaio,

nato circa nel lioO, morto nel 1517.

GUCOMO FRANCIA

—

GiuUo Francia

figliuoli ed allievi di Francesco

Gio. Battista Francia

cngirio de' suddetti

INNOCKNZO FRANCLCCl

detto dalla patria da Imola,

nato circa nel 149i, morto nel 1550

Fu imitatore lodalissimo di Raffaelle

Pietro Lamo

Gaspare Sacchi
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MARC ANTONIO RAIMORDI

nato circa il 14uO ,

morto pofo ilopo il 1527,
incisore faniosissimo

amato scolare anche di Raffaello

// Panico o Ugo da Carpi

rinomato intagliatore

Gio. Maria Chiodarolo

Geminiano da Modena

Lodovico da Parma

Gio. Baltista Berlucci da Faenza

Domenico Dolognese detto dalla Lana

Gio. Emili da Modena

LORENZO COSTA

maestro di scuola ferrarese,

il quale si sottosi-risse. Franciae discipulus,

nato nel 14o() circa, morto nel 1530.

Fu adoperato dagli Estensi di Ferrara,

dai Dentivoglio di Bologna

e dai Gonzaga di Mantova

Amico Aspertini Guido Aspertini

Cesare Tamaroccio

Lorenzo Gandolfi

Annibale dall' Er

Girolamo Marched il Contignola

Francesco da Contignola

Sebasliano di Jacopo Olardi

Jacopo Boatieri nobile dilettante di pittura

Bartolomeo da Forll

Francesco Bandinelli d' Imola

Giovanni da Milano

Girolamo da Pavia

Vincenzo Caccianemici

Gio. Borghesi da Messina

Francesco Palmieri

Pier Gentili

TIMOTEO VITI

Girolamo Genga valente architetto

Raffaello Genga

BARTOLOMEO RAMENGHI

dalla patria cognominato i7 Bagnacavallo

nato nel 148i, morto nel loi!2. Fu Raffaellesco.

{Continua)

(*) Questo prezioso lavoro del nostro dolto collabo-

rators venne in hice sin dalV anno 1856.

LEGGENDA DIMENTICATA

L

Coniugati, secondo il rito giudaico viveano in Ge-

rusalemme Simone e Ciboria.

Un sogno avverti costei che un figliuolo partori-

rebbe da riuscire scelleratissimo, e certa ruina di sua

nazione.

Nalole-, ella e il consorte meditavan' disfarsene col

dargli morte da' priini istanti.

In quella vece, chiusolo in un cestello fqual altro

Mos^ alia corrente del Nilo) lo abbandonarono a di-

screzione dell' acque cbe formano il mare di Galilea.

Via via galleggiando, eccolo rader cerl' isola, suUe

cui pill floride sponde propriamente allora passeggian-

do si deliziava, scaltra donna, la reina del luogo.

Qual gia Thermutis, la figlia di Faraone, col bam-
binello Jlose; fe quella tor' su il cesto, posarlo sul

lido, e trovatovi un faticiullino, priva com' era di

prole, lo ascose, ed al regno die a crederlo proprio

suo parto.

La finzione riusci: con gran giubilo della corte ne

venne mostrato quale erede del regno quel trovatello,

e fugli imposto tal nome, che ha poscia acquistato

la froppo funesta celebrita.

Ma corse piii o men dieci lune, l' accorta reina

partor'i veramente ella un figliuolo.

II supposto ed il vero parto crescevano insieme:

se non che (quali Isacco e Ismaele, Giacobbe ed Esau)

erano sempre in lotta fra loro e per giunta, sempre
rimanea superiore, come piu ardito e indomabile, il

trovatello.

II perche, a difesa del vero figlio, la potenza del-

r amore materno, con qualche cosa di simile a quel

che avvenne nel giudizio di Salomone, indusse la rei-

na a confessare l' inganno; e voler dichiarato prin-

cipe ereditario il nou iiifiiito figliuolo.

La qual vergogna non potendo, nel caldo del suo

carattere, portare in pace il giovine degradalo, con

secreto delilto uccise il real principino: indi fuggi

deir isola, e dopo yario errare, prese stanza a Geru-

salemme.

II.

Governava allor la Giudea Ponzio Pilato.

L' errabondo straniero segnatosi al suo servigio, ne

guadagno tanto il debole cuore, che divenne ben pre-

sto il prefetto della casa preloria.

Vicin d' essa era un' abitazione di privali, ma pur

non povera; ed a questa contiguo, ferace di belle

frutta, e per6 ben guardato, un giardino.

Fu di che Pilato invaghitosi de' pomi, che quell' or-
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licello adornavano, pales6 sua voglia al fido prefetto,

il qual toslo si offerse a coglierne, pronlo arnschiarsi

a qualunque avvenlura.

Scalato che n' ebbe i ripari, discese, corse al posto,

spicco un salto e inerpicandosi, colse a man salva, e

a talento.

In mal punto giunse il padrone di casa; e il no-

bil ladro ebbe a sentirne ingiurie le piu villane.

Ed egU allora ammaccatolo con una pietra, senza

pill lascioUo morto a pife dell' albero malaugurato.

Poi colle poma a s'l caro prezzo raccolte, tornatosi

in furia e in frelta al sue Ponzio, narrogli il delitto;

ma come non v erano testimoni, tanto meglio pot^

il Governatore lasciar correr la cosa impunita senza

adontare sfacciatamente la sociale giustizia che ad ogni

conto amministrava assai male.

Ch^ anzi per gratitudine a quell' audace che a sa-

tisfare la gola del suo Signore aveva esposta di tal

maniera a manifesto pericolo V onore e la vita; gli

don6 in proprieta non solo il giardino, ma si ancora

tutti i possedimenli, e tutte le facolta dell' ucciso, e

per pill, ne obblig6 la vedova (omai non piii fresca

di eta^ ad isposarsi col baldo giovine surrogato padrone.

III.

Riluttava la donna, quasi per arcano avviso della

natura; ma vinla da prepotenza e necessita, sposossi

per si triste modo a colui.

Nel doloroso suo slato, il nuovo ed abborrito con

-

sorte fe udirsi piu volte rimescolare le storie della sua

vita; e a lui stesso nello sfogo dell' ira rimpianse la

donna un figlio lasciato in balia delle onde, e a que-

sta orribile colpa attribui qual pena la morte dell'an-

tico marito, e la presenle sua condizione.

Tremava da dentro il reo a quelle tante querele;

ma alia ricordanza del pargolo abbandonato, pose men-
l(^ a segni del futto, accorse e fu certo che egli era

il figliuol della donna; che il suo matrimonio non era

inline che incesto, e ciie uccidendo il padron del giar-

dino, erasi egli fatto nulla mono che parricida!

Strazialo perlanto da' suoi rimorsi, lei abbandon6
(benche parecchi aniii gia fosser' iti dall' esecrato con-

nubio); e menando in que' giorni rumore per la Pa-

testiiia la predicaziorie di Gesu Nazareno, si fe a se-

guirlo con proposilo di peiiitente: ne divenne disce-

|»olo ... ma ne fu (juesti da ultimo il perQdo tra-

dilorel (*)

(*) V. Pelbarl. in Serm. — Calvi in Propin. Evang.

V. Anivilti.

GLI INDIGENI AUSTRIALIANI

Allorclie i viaggialori europei spinsero le ioro inda-

gini entro la grand' Asia, vi trovarono imperi eregni
di vastissima estensione e popolazione, sussistenti sul-

le rovine di antichissime, potenli e colte sociela , e

quindi attinsero copiose nozioni suU'indole ed elnogra-

Qa di que'popoli. Inoltrandosi verso I'Affrica centrale,

vi rinvennero stati e nazioni minori e piu divise e

recenti, per le incessanti perturbazioni politiche di

quelle popolazioni, che quasi fermentano sotto il fuo-

co equatoriale. Quindi anche 1' accesso periglioso in

que'chmi inospitali forni scarse notizie di que'popoli,

benche non selvaggi. Quando i conquistatori italo-i-

spanici s'inoltrarono nelle Antille e nel continente a-

mericano, vi trovarono popolazioni numerose. ed ol-

tre i due imperi del Messico e del Perij, di una esi-

stenza e civilta di pochisecoli, videro molte e copio-

se tribu selvagge non affatto barbare , e sovra tutto

la gran superficie del terreno intratropicale ed adia-

cente, ricca di prodotti nutritivi , vegetabili ed ani-

mali. La conquista definitiva de'due imperi pertanto

ed il predominio su molte altre popolazioni sommini-

str6 agli europei ample cognizioni suU'indole, costu-

mi, aderenze ed industria degl'indigeni, ed anche al-

cuni tratti di storia. Ma nulla di simile ^ avvenuto

nella Nuova Olanda, oggidi Australia, continente del-

la quinta parte del mondo.

Le prime notizie, che si ottennero da'navigatori su

que' popoli li dimostrano dispersi in piccoli gruppi,

fieri, selvaggi, antropofagi. Niuna specie di stato di

vincolo di societa, di governoli lega fra Ioro. II suo-

lo, sebbene in molti punti assai ubertoso e fertile,

pure 6 naturalmente povero di frutti d'erbe di pro-

dotti esculenti: come 6 pur misero di quadrupedi e

e selvaggiume atto al nutrimento dell'uomo. I primi

stabilimenti europei, come 6 da supporsi, si occupa-

rono esclusivamente in prima della Ioro sicurezza,

de'mezzi di sussistenza e delle altre misure relative

ad essi, piuttosto che di ricerche scientifiche e di cu-

riosa erudizione: e quindi non molte notizie possono

aggiungersi a quelle degli antichi viaggiatori e pri-

mi esploratori. Eccone nondimeno alcune.

Le tribii de'selvaggi australiani non solo son poco

numerose, ma sono isolate, come esige il hisogno di

cadauna di procurarsi il vitto colla caccia: e quindi

d ordinario ban pochi rapporti fra Ioro. Perci6 i lin-

guaggi stessi sono diversissimi e per lo piu intelligi-

bili dalle tribu diverse. Se per6 alcune tribu coi re-

speltivi territori convenzionali si trovano a contatto

per lo piu accadono fra esse guerre di sterminio. Ve

ne sono alcune d'indole pacifica, che sono riinaste in

certo modo neulrali nelle rollisioni delle altre cogli

europei: ma esse sono esposte a frequenti iiivasioni,

delle (juali tanto piii facilmente rimangono villime,

in quanto gli australiani , senza capo e senza leggi

aggrediscono improvisamente. Spesso neppure un gra-

ve e certo pericolo li distrae dall'improviso lor furo-

re, perche non vi 6 alcuna specie di maturo regime

che predisponga le operazioni. Al griJo di alcuno di-

essi gli altri accorrono, e distruggono e sacclioggiano

ed uccidono cio che ad essi si presenta. Sembro che

amassero di riconoscere una specie di diritto di pro-

])rieta e di possesso de'terreni ovo sono nati: ma ci6
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SELVAGGIO E VARIE SPECIE DI ANIMALI DELL AUSTRALIA

non e die riflesso del vantaggio individuale
,
perche

altronde in niun modo rispettano le altrui proprieta

mobili, ne il diritto stesso deU'esistenza, essendo ge-

neralmente antropofagi quando la fame o la rabbia

gl'invita ad esserio.

Per dare un saggio delle buone qualita di alcuni

australiani, Mitchell ci descrive la sua guida Yuranig,

della oui lealta , inlelligenza e coraggio fu sempre
soddisfatto. « Egli era, dice di pircola » statura e di

« costiluzione poco robusta, ma era pieno di risolu-

« zione e di bravura, e la di lui perspicacia e buon
« senso me lo rendevano si necessario, che era sem-
<< pre al mio fianco o a piedi o a cavallo. Conosce-

va il caraltere di tuUi gli europei del mio seguito:

« niente sfuggiva al suo sguardo penetrante. Le di

lui frasi, pronunciate come sentenze , erano sempre
« savissime: ed io sono stato sempre soddisfatto d'a-

« verlo consultato » Egli aveva anche un certo cri-

terio indipendente, e dichiarava I'invasione degl'ingle-

si nell' Australia coU'espressione diintrusione ewopea.
Confessa pero lo stesso- Mitchell che non puo giudi-

carsi delfindole d'una tribii dalle qualita d'uno solo

individuo.

Per riguardo alia Bsica conformazione , egli fa il

ritratto della sua nuova guida in questi termini « Yu-
Itjally era un tipo perfetto del genere /lomo del quale

« sarebbe impossibile rincontrareuno simile fuori del-

« la sfera della vita selvaggia. I di lui movimenti,
« la di iui andatura avevano una grazia inimniagi-

nabile per coloro che non hanno visto I'animale chia-
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« mato Uomo altrimenii die calzato e veslilo. Una
i( spina dorsale d'una eslrema (lessibilila, die lascia-

« va sul dorso un solco profondo: muscoli rotondi e

« perfettamente elasUci: un torso bilandato simme-

« tricamente ed ornate rome un ricco modello di

« scoltura: musculature e scarificazioni piene di gusto

« e d'eleganza. Ecco cio, die lasciava vedere di piu

« caratteristico questa niacdiina umaiia costruita e

« sviluppala in tulla liberta. L' animale dvdizzato,

« considerato solamente sotto il punto di vista natu-

(( rale, e ben inferiore. Invano si cercherebbe , fra

« migliaia dindividui di questa classe , denti forli e

« belli come quelli di Yuliiaily, facolta digesliva piii

« potenle, un vigore eguale iiel corso e nel cammi-

no, organi si eccelienti della vista, dell'udilo dell'o-

« dorato, del gusto e del latto, una salute si robu-

» sta ed una intensila di esistenza, die deve sommi-
« nistrar piaceri ben supcriori a quelli, cbe ha mai

« poluto produrre la civilizzazione.

Se si confronlino queste descrizioni colle tante e

tante altre cbe si sono pubblicale e vanno pubbli-

caiiilosi, antbe in elligie si troveranno discrepanze

graiidissime, poicbe s'iiicontrano bruttezze e defor-

mita orribili. Ma ^ agevole il conoiliare queste dif-

ferenze colle diversila de'nulrimenti e^della fame, alia

quale van soggelte sovente alcune tribu, e con mol-

tissime circostanze speciali. II lipo degli aiislraliani si

ravvicina nel complesso ai tralti sfguenti, Fronte bas-

sa e prominente: occbi immersi profondaniente sotio

gli archi de'sopraccigli: naso corto, rotondo
,
grosso

e depresso sotto la fronte, barba plena cbe cuopre

la nieta delle guance, capellatura lanosa e ruvida:

torso gracile, ventre simile ad un sacco, braccia lun-

ghe, gambe sottili e fusate ed in genere magrezza,

eslrema, ed una sordidezza e brultezza decisa.

Circa i coslumi, le tribu dell'interno non dilTeri-

scono molto da quelle delle region! liltorali gia da

altri descritte. Mitcbell lia sorpreso le (iuniglie nell' e-

sercizio libero e nalnrale della vita selvaggia , e da

pertutto ba osservato le slesse parlicolarita. Fanciulli

die sguazzano nelle acque degli stagni, fia scbicre

d'anitre selvagge donne cbe cercano il nulrimento
sulle sponde e fra la melma: alcime caparme sparse

qua e la, asili provvisori presto formati e presto ab-

bandonali: reti per pescare, vasi per cucinare e bra-

gieri per ariostirvi gli alimenti: uoiuini seduti su

murcbi d'erbe seccbe. Questo era invariabilmente I'a-

spetto degli accampamenti delle tribu , nelle quali il

viaggiatore arrivava improvvisainenle, e rapidaniente

fuggiva sano e salvo in grazia del suo cavallo. Due
tre volte si e trovato in caso di osservare, cbe le

donne porlavano sul dorso cadaveri piegali come
niummie: singolarila osservala andie da altri. Si e

persuaso, cbe la magrezza ributlaiile delle biaccia e

delle gambe. cbe caratterizzagli australiani, non pro-

viene da vizio di conformazione, ma da mancanza di

nutrimento. E certo die la fame e permanente fra

queste tribu, prive d'ogni sorte d"industria e perfino,

a quanto sembra, di queiristinto cbe porta alcuni in-

selti a far le prowisioni pel futuro.

COKCLUSIONE

L'Australia e circondata da ogni parte d'una zona

di terre ferlili ed irrigate da lorrenti, die polrebbero

trasformarsi in correiui perenni mediante lavori op-

portuni di canalizzazione ed inalveamento. I soli fiumi

considerabili sono diretti al sud, e sembra certo che

niun corso d'ai'cjua considerevole Iravcrsi I' interno

verso il nord. Percio conviene rinunciare alia speran-

za di trovure -un senliero navigabde nella direzione

delle Indie orientali. Al di la della zona fertile tV ormai

riconoseiuto cbe esiste un orrido deserlo di sabbie

rossastrc, ove non vive che il pino. L' aeqna vi e pu-

rissima ed il caldo estremo. Qual e il coiiline di que-

sta terra desolata? Niuno finora puo dirlo. Gli ullimi

viaggiatori ban creduto vedervi il letto di un mare
die sia stato esaurito dai vulcani solterranei.

II possesso deir Australia reca vanlaggi immensi al-

r Ingliilterra, die trovavi una preponderanza sul mar
delf Indie e 1' oceano pacifi.'O. Sidney sorpassa in ric-

chczza ed altivita commerciale tulte le citia della spon-

da oceidenlale dell' America, ed e percio la capitate

dell Oceania intera. Dall' altra parte occupando Aden,

Bombay, Calcutta, Singapore, Hong-kong, Borneo, e

l isola-iMaurizio, T Inghilterra cinge di porli e di va-

scelli tulto il mare delle Indie e ne e interamenle

padrona. Di gia grande questa potenza previdente,

ed evidentemente deslinata per la moltiplicita delle

sue colonic a dominare il niondo, se essa non per-

viene a questo scopo, le circostanze impreviste rovi-

neranno un edificio di ambizione il piii fondato e co-

lossale.

5. C.

INTORNO LE POESIE DEL CONTE LUIGI ROSSI-SCOTTI

Firenze Felice Le Monnier, 1860.

Aninio veramente gentile, intelletto assai culto, e

cuor generoso ci dimostra il conle Luigi llossi-Scotti

in un suo volumelto di Poesie stanipato non ba guari

nella nostra cara Firetize, e noi con diletto abbiamo

gustato la sua leggenda in ottava rinia inlitolata

Imelda e Gernando lessuta sopra un fatto notissimo

avvenuto nella ota di mezzo in Bologna, e le poche,

ma elette liriche che alia leggenda vengono appresso.

In queste ci e piaciuta a quando a quando una dol-

cezza e soavita di concetti cbe ci ricorda la tinta

mdanconica del grande e infelice Becanatese; in quel-

la abbiamo ammiralo il banco trattar dell' ottava,

nielro assai malagevole perobe sovrananicnte adope-

rato da ingegni poderosissimi. II poetare ddlo Scotti

nella leggenda rilrae alcun che di qudio scioltissimo

deir Ariosto, onde questo suo lavoro puA senza tema
di andare errati riporsi fra lecose buone a' nostri di

uscite alia luce. E si ponga ben mente cbe giovane

di molto 6 r autore di questi versi, e che pero gir
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si vogliono menar buoni parerchi difetti di lingua on-
de le cose sue soiio niaccliiate, tunto piu che aiiclie

scrittori provetti noii vaiino lalora eserili da questa

colpa. Ma si d' ui» errore die. a noi par grave non
sappianio scusarlo, ed 6 quel non por cura di sorla

alle regole d'armonia di die furono, per non dir

d' altri, solenni maestri 1' Aligliieri ed il Tasso, quel-

i' usare die fa io ScoUi a capriccio gli scioglimenti

e gli accorciameiiti delle parole, senza aver !' occhio

a cii) die praticarono costantemente que' somnii scrit-

tori. Sappianio, e ce ne duole, che di questa colpa

oggidi pochissimi sono illesi; ma speriamo non par-

lare a vuolo favellando a giovane docile e colto quale

e lo Scotti die sapra far buon viso airamorevole am-
moniinerito,

Ciescera la nostra nieraviglia e cresceranno le ca-

gioni di plauso quando ci faremo a considerare es-

sere il giovine poeta di nobile stirpe, e dotato di

pingue censo; dappoich^ in generale oggidi i nohili

ed i ricclii pollriscono vilmente nell' ozio, e non che

seguire i gentili sludi delle lettere, nimicano auzi

coloro che a qudli volgon 1' ingegno, larghi solo di

lor favori alle danzatrici e a' cozzoiii. Vitupero del-

r eta nostra, e singolar lode di que' pochissimi che

si dipartono dalla ignorata schiera dei pii!i! — Segua,

segua lo Scotti il bene incominciato cammino, nel

quale si procaccera bella fama, e purgando i suoi

scritti di quelle coipe che accennavamo, e che da

altri piu di noi intendenti potranno meglio venirgli

indicate, occupera fra non molto seggio onorato in

mezzo a coloro che con lo studio delle Muse leva-

rono in tanto trido il nostro sempre invidiato paese.

Frattanto mentre noi diciamo al poeta col divine

Petrarca:

Non lasciar la niagnanima tua impresa,

cui non piacera avere almeno un breve saggio delle

poesie di che teniamo discorso? Scegliamo questo so-

netto che si legge sulla fine del libro, e che ci pare

vagoassai, e tutto pieno di tencro affetto.

LA CHIESA DEL VILLAGGIO.

Quanli dolci pensier, quanti desiri

lo qui deposi in grembo di Maria!

Era il mio core allor tnuto a' sospiri,

E arcana gioia in petto mi rapia.

sempiterno Sol che in ciel ti aggiri,

degli umani Stella, o Madre pia,

Voi ben sapete se il mio cor sospiri

Queir eta prima ch' ogni petto india.

Ricordomi die in tuon flehile e lento

S' udian le donne salmeggiar primiere,

E gli altri rispondeano in basso accenlo.

Or qui ritorno, e udendo le preghiere

Che mi rapian nell' eta prima, io sento

Una tristezza che nel cor mi fiere.

A. Monti.

MARIETTA ORSIM

£ hello e lodevole per ognl gentil persona onorare

di lacrime e di fiori la tomba de' trapassali, ramnien-

tarne le geste, contarne i meriti, segualarne le virtii;

ma per dii fu congiunto in iiodo di parentado coi

cari estinti il compir questo ullicio egli e uno di piu

sacri doveri.

Xdla citia di Cento nel bologuese, patria deU'immor-

tale Giovan Francesco liarbieri detto il Guercino, sorti

i natali Marietta Orsini da civile ed onorata fumiglia,

volgendo il 1787. I suoi genitori furono Curio Atti e

Maddalena Tambroni. In sin dai priini anni raostro

dolcezza d' indole, amabilila di costumi, vivacila di

spiriti, svegliulezza ed acutezza d' ingegno.

Cresciuta in eta e in eccelleiiza di splendide doli

d' intdletto e di cuore di6 nel piii bel liore di sua

giovinezza la mano di sposa il giorno 18 di Novem-
lire del 1808 al ch. Farmacisla e Professore Antonio

Orsini di Ascoli, celebre naturalista e al presente Se-

natore del regno a Torino. In sin d' allora era il Prof.

Orsini profondamente occupato in severi studii, in

iscentifici viaggi e in formare specialmente un museo

di storia naturale , impresa condotta a line con im-

mense fatiche e con infiniti dispendii, ma che saiii il

monumento piu solenne, a cui sia raccomandata la

celebrita del suo nome e una delle glorie piu belle

della sua terra natale. Ondeche l' amorosa consorte

a dar tutto 1' agio al marito di attendere interamente

alle gravi e predilette sue occupazioiii, applico I' ani-

mo ad apparare la difficil arte farmaceutica. Nel che

a corto andare diveime cosi esperta e valente die per

sovrano rescritto dell' immortale Pontefiee Pio VII le

fu conferila il giorno 20 di Marzo del 1817 dal Col-

legio Medico- Chirurgico di Roma la matricola (I) di

alia farmacia, onore singolarissimo e rarissimo, che

fa vedere il cospicuo merito di chi se l' ebbe giusta-

mente meritato,

Essendo stata promulgata in quel lutluosissimi di

che infieriva per le italiane contrade l" asiatico mor-

bo, una nuova legge igienica dalla Commissione spe-

ciale di saiiita, venne a Marietta Orsini coidermata

la sua matricola con apposito decreto in data del 17

di Giugno del 1837 dal Delegato Apostolico di Ascoli

Monsignor Orlandini.

Per piu di quarunt' anni esercito il geloso ufficio

coil decoro, con solleciludine, con isquisita maestria.

Fornio di moiti allicvi, i quali fecero eccellente riu-

scita e di presentQ conducono innanzi le loro farma-

cie pressoche in lutta 1' ascolana provincia. Ammae-
stro pirimenti due orfane e povere giovinette, le quali

sotto il magistero di lei aveiulo ricavato larghissimo

prolitto, furono senza dote ricevule come maestre

farmaciste in due monasleri di Gubbio, ove merita-

menle si procacciarono la stima e I' amore di tutti.

Comecch^ fosse del conlinuo distratta dalle molti-

plici cure della sua farmacia, non lasciava per6 di ve-

gliare altentamente alle faccende domesliche e di prov-

vcdere a tutti i piu minuti bisogni della casa.
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Dopo non breve corso di vita spesa tulta a pub-

blico benefizio e in mezzo a continue fatiche, trava-

gli e tolale annegaziane di se medesima, coUa da

lunga e penosissima malattia originata da grave ca-

duta in cui ebbe rolto un braccio e sopportata con

la rassegnazione e la giocondita del giusto Iramuto

questa valle di lacrime colle eternali dolcezze del cielo.

La piacida morte di quest' Angelo di bonta conso

lata dagli augusti conlorti di nostra divina Religione

avvenne con universale compianto e con acerbissimo

cordoglio del desolato marito cbe le veglio aniorosa-

mente accanto infino agli estremi anelili, alle quattro

antimeridiane del giorno 30 di Ottobre del 1860, cor-

rendole il settantalreesimo anno di eta.

Marietta Orsini fu di grande, complessa e bella

persona; di animo e d' ingegno virile, di tenace me-
moria, di cuore affettuosissimo, di modi piacevoli e

festivi, di care e gentiii maniere; sobria, vigilante,

operosa, umile, mortificata, solertissima economa delle

domestiche facolta

Piissima verso Dio e verso N. Donna era continuo

in praticbe di piela e in divoti esercizii, che sapea

ingegnosamente accoppiare coll' adempimento de' sa-

cri doveri del suo ufficio e della famiglia. Negli ul-

timi aimi deila sua vita si communicava ogni giorno

del santissimo corpo di Cristo nostro Signore, e il

facea con tanta divozione e pietEl che era una mera-

CIFRA FIGURATA

viglia a vedere. Modello rarissimo delle spose amo
sempre di schietto e forte amore 1' adorato suo con-
sorte, gli allevi6 le fatiche, gli disacerbo le pene, ne
prevenne i desiderii, ne contento le brame. Mirabile

esempio di tenerezza verso ogni maniera d' infelici e

de' poveri specialmente , s' ingegni di render tutti

consolati col suo consiglio, con 1' opera sua e con le

sue larghezze. In tutte le traversie e i dolori della

vitafe sempre mostra di una pazienza e di una ras-

segnazione da non potersi dire. La serenila che le

rifulgea ognora sulla fronle. il sorriso cbe le Goria

sul labbro, la piacevolezza di che illeggiadria le sue

parole e i ben ragionati discorsi, rivclavano aperla-

mente la grandezza e la perspicacia della sua niente,

la bonta del suo cuore, la candidezza della sua bel-

r anima.

Amata e riverila da tutii per eccellenza di si co-

spicue virlii, per isplendido ornamento di eletti co-

stuini, per ricchezza di nobilissimi pregi lascio di se

mestissimo ed inestinguibil desiderio.

E perche la memoria di si gran donna non ahbia

per volger d' anni ad estinguersi, sorgera in breve
sulla sua tomba un sepolcral monumento che ram-
mentera ai posteri si cara virlu e il fino amore del-

r inconsolabil marito che glie lo innalzava.

Prof. Alessandro Atti

(1) In essa si leggono

le seguenli parole previa

r aulorizazione che la

medesima ha riportala da
S.Sanlild Papa Pio VII

felicemente regnante, co-

me da suo rescritlo sotto

il giorno 20 Marzo del

presente anno a Noi esibi-

to e presso di Noi esislen-

le, le concediamo la licen-

za perpelua e facolta, in

vigore della quale possa

Uberamente e lecilamente

esercitare ec.

e\^ri I A.

TM'OGKAFU DI ANGELO PLACIDI
Via di s. Elena ,V. 71.

DIREZIO.NE DEL GIORNAtK
Piazza di s. Carlo al Corso n. 433

CAT. GIOVAN.M DE-ANGELB
direttore proprietario
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IL LIMITE DELLA FORESTA.

SENZAZIOE Dl UN ENTUSIASTE VIAGGIATORE

La Foresta nera

Queslo articolo 31 aggira su di ua puiilo poco

traltalo, c mollo delicato, cioe dal caso piu nieno

raro die un viaggialore si trovi nella circoslanza

di mancar di denaro

La mancanza di denari

E un dolore senza pari

Giorgio Sand ci da qualche deltaglio sulla sua

blouse di guarda foresle, delle sue logore calzalu-

re , dei sui limitati past! , ricoperti coi titoii di

commesso viaggialore, o di mariuolo nei vari alber-

ghi. II Principe Puckler-Muskau stesso ci confessa

aver vendulo un giorno la sua viltura , liccnziato

il cameriere, e aver Iraversato due o tre principal!

ledeschi a piedi, sui costume arlislico.

Queslo racconlo adunque conlenendo i dellagli e

le circostanze potra esserc utiii ai fuluri viaggialori.

Avendo formalo il progelto di fare un viaggio a

Francforl con uno dei noslri piii celebri scrillori,

racconlero cio che mi e pcrsonaliuente accadulo.

II mio compagno era parlilo per il Belgio ed io

per la Svizzera; a Francforl dovevamo rilrovarsi per

riloruare insieme. Ma siccomc il suo giro era piu
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luiigo del mio, credelli raeglio di aspcUare a Bade,

chc i giornali mi annunziassero il siio arriioa Fian-

cl'uii. Una Icttcra di cambio doveva giungerci ad

aiiihiduc in qufsla cilia. Gli scrissi di mandarnii la

niia paiie a Bade, dove ancora mi Iraltenevo. Qui

iiicomincia un'incoiiYcnicnte di viaggio. Li banchieri

non si caricano di mandare delle somme miiiori di

100 fraiichi in paesi stranieri , sonza un' anlece-

dcnle convenzione. Qui mi dircte cbe e ben faci-

le di farsi dar credito da lulli li corrispoudcnti

del banchicre ; ed io vi diro cbe non e sempre si

facile come si crede. Avrei polulo \olgermi ad al-

tri niczzi; era aliora Baden-Baden, e I'anno appunto

die si aprivano i giuochi Benazet; avrei poUito ri-

scbiare (|iialtbe ccniinaja di Luigi alle tavole che

rElctlorc Hesse impronta 25,000 franchi al giorno;

polevo, guadagnando, essere derubalo nella Foresta

Nora da ([ualche antico abiie di Frascali, irasloca-

lasi alia casa di conversazione di Bade, e recarsi a

pie deir umida collina. Infalti si sla fra due peri-

coli: la foresta nera circonda la casa del giuocbi
;

li sinisiri incontri possono aversi a due passi da!

luogo. Entrale ricco e perdele lullo col rosso e nero,

o con quelli due malna(i zeri] sorlile vincilore, vi

lolgono luUo aH'ombra del pii'i \icino abe(c} e un

cattivo circolo dal quale e imj>ossibile li!)crarsi.

E bene! non volli rivolgermi a quesli falsi prin-

cipj. Non ero slalo sprowislo ne dal giuoco, ne dai

ladri , avcvo speso corac viaggialore. Mi ero ben
tratlalo a Strasbourg e a Baden; qui all'albergo del

Corvo, la a quello del Sole; era aspcttavo la lettera

di carabio del mio amico, ed ecco infinc che arriva

a Bade, tratta da M. Eloi figlio negoziante a Fran-
cfort, sofira M. Elge, negoziante a Strasbourg.

Bade e vcnti leghe da Strasbourg, la vittura co-

sla 5 fr. c pagato il mio conto aH'albergo del Sole

mi restava uno scudo da sei lire. La Ictlera di cam-
bio arrivava in tempo. Scendo , arrivando , all' al-

i)crgo del Corvo (avea lasciato il mio bagaglio a

Bade, perchc ci si, doveva ripassarc); corro da M.
EIgi>, che spiega giuslo il bigliclto Eloi, Io esamina
Iranquillamentc, e mi dice; Signorc prima di pagare
il bigliclto Eloi figlio, ne permetterete di senlire M.
Eloi padre. — Si Signorc, la riverisco — Signore,
al bene di rivederia fra poco.

I'asseggio con impazienza nella bella citla di Stras-

bourg, liiconiro Alfonso R.... chc arrivava da I'a-

rigi, e partiva per Munich a A ore. Gli dimoslrai
il dis[)iacere di non poler pranzare con lui, e an-
dare a scntire la bella Mad. Janick ncW'Anna Bo-
lena (era la compagnia tedcsca cbe agiva aliora a
Strasbourg). Imbarcai infine il mio B.... colla lu-

singa di rilrovarlo in (pialche altra parte di quc-
sla bella terra ledesca; (jnindi verso sei ore, mi di-

ressi piano piano, verso M. Elge pensando che sa-

rebbe ora di pranzare, per arrivare a tempo al tea-

Iro. M. Elge mi disse aliora dielro una ferrala que-
sle memorabili parole. « Signore M. Eloi padre mi
dice: chc M. Eloi figlio era un poco di buono.
Perdoni; questa opinione mi e indilTerente ; ma mi

pagatc il bigliclto? Percio, signore, no mi
displace ......

Vcdete bene che si trattava di pranzare all' al-

bergo del Corvo e di ritornare a dormire a Bade
all'albergo del Sole, dove era il mio bagaglio, tutto

[icr circa 1 fr., ma prima di tutto bisogna\a scri-

vere al mio corrispondenle di Francfort che non si

era servito di un mezzo sicuro per farrai perve-
nire il danaro.

Domandai della carta da lettere, c scrissi solle-

cilamentc I'epistola scguentc:

Al sig. Alessandro Dumas a Francfort

{in risposla alia sua dei ollobre)

Partendo da Baden, sicuro era fra me
Che dal sig. Eloi, e dal sig, Elge

Riempirei di danaro il mio searsello,

Per partirc a sei ore col baltello,

E mi ero portalo in si bella speranza

Dall'albergo del Sole, al Corvo nella slanza;

A Strasbourg la sorte, non mi secondo

Ed Eloi padre pel Figlio non jiago . . .

E cosi ripatrio molto mi duole

DaH'Albergo del Corvo a quel del Sole!

Avendo scritto queslo biglietto , in versi nello

stile Louis XIII, che fa prova di molla filosofia ,

prcsi una sola zuppa al Corvo , dove mi avevano

accollo come un Principe russo. Mi proteslai collo

slomaco che mi richiedeva un piii solido paslo e

ripurlii per Baden al calar del sole.

Continiia.

DIBLIOGRAFIA

Glossariiim Ilalicum in quo omnia rocabula conti-

nentur ex Vmhris Sahinis Oste Volscis Elruscis etc

cura el studio Ariudantis Fabrelli.

Sul principio del secolo scorso una quantilii pro-

digiosa d'anlicaglie scoperlesi in varie parti d'ltalia,

ha aperto agli studiosi una nuova palestra in cui

esercitarc I'ingcgno, c un nuovo campo in cui co-

gliere allori campo in \ero fecondo, do\e mai per

1 avaiili niuno aveva mietuto , e dove non avrebbe

indarno speso tempo e fatica chi fo^se solo riuscito

a spigolare con frutto. Tra qucste aniicagtic quelle

che Irassero a se la maggiore altenzione furono le

famose tavole eugubine; ad interpelrar le quali s'ac-

cinsero i piii valorosi antiquarii di quell'ela, fra i

quali il Cori ed il Passori, nomini marav igliosamenlc

dotii, e tutti quelli cbe allor componevano la rino-

mata accademia di Corlona, che mollo favori e pro-

tessc questa ragione di sludi ditlicilissimi.

Tratlandosi pero di cose di cui non s'aveva nes-

suna idea , e dovendo <|uindi formarsi una lingua

principiando da un nuovo alfabeto, crano sorii sic-

come si sa varii pareri , c chi voleva che si pro-
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ccdcsse in uu modo, e chi per lo conlrario chc si

tencsse una strada tutlaffatlo di\orsa. A far tacer

quel garriti non ri voile che il tempo, e il leinpo

venne. Quel nobilc e pellegrino ingegno del Lanzi
valendosi doH'altrui faticlic, e molto ad esse aggiun-
gcndo del suo , pole mellersi in cosi spinoso scn-

tiero, c sicuro del proprio fallo giungere ad olle-

nere per mezzo deiTarlc cio chc aveva (occalo per
congelture. E il Lanzi perlanio slampando una nuova
grammalica aperse a lulli la via alia inlcrprela-

zione degli scrilii piii anlichi che mai si fossero vi-

sli, c pei quali I'ilalia ha fallo acquislo di glorie

onde al di d' oggi le porlano invidia la Grecia e

I'Egillo medesiino.

L'amorc intanlo di collivare gli sludii dell'anli-

chila essendosi sparso da per lulto, ando a mellere
barbe e radici in parti piii riniole da noi , dove
un' elella schiera di dotli sollo il nomc di Socicia

degli Antiquari del Norte, ha fallo cose commen-
devoli molto e degnissin;e. Alia quale opera avendo
conlribuilo i principi c signori d'ogni paese, le an-

tichila del Setlentrione tolte dalle tenebre in cui

giacevano son venule ad arricchire il palrimonio ine-

sauslo della bella letteratura.

Menlre gli occhi di lulti sono volli a queste pro-

vincie dove lanto si studia e lanlo abbonda I'inco-

raggiamento, ccco un'opera che richiama raltenzionc

deH'universale alia nostra patria carissima, dove gli

ingegni non mancauo, ma il favore non e cosi largo.

Quest'opera, noi Tannunciamo con lulla la com-
piacenza, e il Glossario d' Ariodanle Fabretti, che
per I'onore della lipografia pieraonlese esce dai lor-

chi della slamperia Reale di Torino.

Tominaso Torteroli.

SOPRA .VLf.L'XE DIVERSE SCULTURE DI SANTO VARM
I.ETTERA A CI A.N.Vl.NA MILLI.

II Cav. Santo Varni, o Signora Giannina , e un
valoroso arlefice genovese, il quale per aver nomc
e rinomanza maggiorc di quella chc ha, oggimai non
ha piii hisogno di lodi, ne di lodatori. Sicche chiun-

que paria o scrive di lui, in luogo , di lesser co-

rone all'onorata sua fronle, pud fare il conto d'ono-

rare se medesimo ; e certo sempre oiiora se stesso

chi col magislero dellc lellcre umane promuove il

cullo dell'arli belle, e desia gli aiiimi alia pratica

di quelle virtii, delle quali le raedesime haniio ad

essere islilulrici. Or queslo conto e quello che in-

tendo di fare per me medesimo; c vado liclo di cio

come d'inconlro per me av\enturoso. Impcrciocche I

ollre al reslo, tanlo grande e la slima che professo

a queslo nobile artista , e lanto e il desiderio chc

nutro da lungo tempo di dargliene prova, che colgo

con giubilo la prcsenle occasione; I'occasion voglio

dire di favellare con voi , la quale in quesli cosi

falti argomcnii senlite lanto profondamenle, da pa-
rer maggiorc di voi stcssa ogni qual volla volgete

ad essi il vostro acceso pensiero. Tant'e tulle le arli

che si dicono d'ispirazione son legate Ira loro con
vincoli cosi strelli, che non e ne puo essere artista

sovrano chi non senle squisilamenle aiiclie in falto

di lellcre nnienc , ne buon cullore delle muse chi

non vede molto addenlro nelle beH'arti. Ora voi

sietc in cio veramente maeslra, giacche a voi special-

mente praelient amplum dccus filiae Pierides Ioi:i.
;

onde io parlando sicconic faccio con voi su di que-
slo argomento , mi esallo in me stesso anche per
quesi' allra ragione , cioe perche I'approvazion vo-

stra accrcsce pregio al mio dire c lo rende piii ac-

celto al mio illustre scullore.

L'opere del quale, o Signora Giannina, sono va-

rie e di di»ersa ragione; e per quel che spelia al

la\oro materiale in parte son gia condollc a perfe-
zionc, ed in parle lo saran fra non molto; per cio

poi die ha riguardo alia lor variola si possono di-

videre in Ire classi diverse, nella prima delle quali

si comprendono i monunienti sepolcrali , nella sc-

conda le statue, nella terza in fine i semplici !)usti.

Fra le opere della prima specie voi trovale il mo-
numenlo della March. Isabella Spinola, quello del

Signor Lorenzo Dufour, quello del March. Dome-
nico Pallavicini, e quello di Gio\anni Ilo-ini. Fra
quelle della seconda voi scorgerele la stalua di S.

Madeo aposlolo ed Evangelista
, quella della figlia

d'lefle, quella della Preghiera, quella dell'Educa-
zione malerna , c quella di Madonna Laura. Fra
quelle della terza specie voi trovale il busto di Dio-
tisalvi arcbiletlo toscano del secolo XII , e quelli

dellc donue dei qualtro poeti , cioe della Beatrice
deH'Alighiori, della Laura del Pelrarca, della Ales-
sandra dell'Arioslo, e dell'Eleonora del Tasso.

Or che vi ho dclto quali sono i lavori del Varni,
ragion vuole che vi faccia parola di ciascun d'cssi;

ed io di buon grado mi accingo ad adempiere il

debilo mio. Vi avvcrto pero d'una cosa, ed e que-
sla; che avulo specialmenle riguardo ai monumenli
e alle statue, vi diro le cose piii vaghe sollanlo, ri-

servandonii a ragionarvene di proposilo in allre mie
lellcre; conciossiache io credo chc ciascuno di tali

lavori possa fornirc materia di nioltc c molto ulili

ridessioni ; alle quali se Dio mi dia vita penso di

por la mano a tempo opportuno.
E venendo a parlare dei monumenli, vi diro chc

son tulli dal piii al meno grandiosi e magniGci; e

che essendo adorni di statue, di bassorilievi , e di

ogai maniera d'ornamenii funebri, fanno la miglior
vista del mondo, e che |)iu imporla parlano viva-
mente al cuore , e deslano nell'anima mille teneri

alTetli. Vi diro ancora che tulli dcvono essere col-

locali nei cimilero di Genova, eccclluato quel del

Rosini, il quale deve csser poslo nel Campo Santo
di Pisa sollo i dipinii faroosi di Bcnozzo Gozoli. Vi
aggiungero che quesl'ultimo I'artista lo fa per sol-

lievo del Iravagliato suo spirito; impcrciocche avendo
egli perdulo neU'illustre scriltore un suo dolcissimo
amico , vuole con quesla prova d'alTello ouorarne
cosi la memoria, e moslrare coll'esempio o col sa-
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VASO MODERNO SCOLPITO NEL SIARiMO.

crificio, che la religione del cuore e aucor viva tra

noi, c chc sompre e in grandissimo prcgio prcsso i

pill colli. Ouando qucslo monumenlo sara tcrnii-

nato, io non saro ruUimo a porvi sopra la inia pic-

cola ghirlanda di fieri e voi , o Signora Giannina,
chc cosa mai voi farotc ? Ah ! voi sciorrole un carmc
che oiiorera grandemcntc Io scrillore loscano , Io

scultorc gcnovese, o piii d'cntrambi voi stessa.

Vcnendo poi a favellar delle slalue, sappialc che
tulte quaiilc saii graiuli al vcro, tolla sol quclla di

S. Malleo la (|uale ha Tallczza di ben Ire melri os-

sia d'oitrc a dodici palmi. Sappialc pure che quella

deU'Educazioiie malerna non e altrimcnti una sola

ligura , ma bensi un gruppo di due figure accom-
Jiagnate da acccssorii; la prima deila quali rappre-
senla una donna grande al vcro, la seconda al con-

Irario un fanciulio dai nove ai dieci anni. La sta-

lua di S. Matteo deve essere collocata nella chicsa

di S. Massimo di Torino insieme ad altrc tre degli

allri tre Evangelisli lavorati da tre nobili arlefici

d'ordine di Vittorio Emanuele 11 re di Sardegna
;

(|uella dell'Educazione non ha da parlire altriraenti

da Genova, ma deve esscr posta nel bel mezzo della

galleria del March. Marcello Durazzo, afiinche ag-

giunga splendore alia bella raccolla di capolavori

di arlisti ilaliani e foreslieri.

Venendo da ultimo a far parola dei busli , sap-

piate che quello del Diotisalvi, il Varni Io inanda
in dono al Comune di Pisa ; dove ristorandosi la

chiesa di S. Sepolcro , e cio a fine principalraenle

di spogliaria delle opere di gusto corrntto che 1'

ban delurpala, moltiartisti inviano qualche loro la-

voro. 1 busti al contrario delle donne dei nostri

poeti, non usciran ncppur essi da Genova. siccome
quelli che con la statua di Laura gia nominala, ap-

partengono al March. Filippo Ala Ponzoni , che li

colloca nella suo palazzo del Paradise. Questi qual-

tro busti esposti di fresco alia pubblica vista, ban

chiamato alio studio del Varni tutia la colta Ge-
nova, la quale ha scorto in essi quattro opere ve-

ramcnte stupende , e degne di star dappresso alle

migliori sculture deH'anlicbita. II perche Ic mede-
sime vennero portale a cielo da diversi giornali di

quesia nostra contrada, e ban desto dal lungo suo

sonno la cetra medesima del cantor del Colombo ,

il quale ha mandate alle stamps la scguentc canzone.

Dunque si fatta, o Varni,

Era colei, che di possente amore
Al poeta sovran I'anima accese?

Cosi, come Io incarni

Oggi nel sasso, risplendeva il fiore

Dell'eccelsa belta che ei solo inlese ?

Dimmi, o Fabbro gentil, forse t'apprese,

Quande sopilo dorme
II sense e un'alta vision s'in\era,

La dalla (erza spcra

Dante medesmo le divine fermc

Delia sua Beatrice,

E il puro sguardo che fa I'uom felice ?

Pero che non prendesti

In donna alcuna a rimirarsi vaga

L'escmpio mai dell'lneffabil vise,

Ma i doici tratti e questi

Lamp! sereni, ende egni cor s'appaga,

Sorridevane a te dal Paradise;

E tu spirato da tanto sorriso;

Collo scarpello industre

Gli hai si nel marmo veramente impressi

Che s'inganna sovr'essi

Talvelta il fiorenlino amanle illustre,

E di lassii disserra

Le piume, c scende a vagheggiarli in terra.

Degna di staric accante

E venir sece a paragon sublime

Ecco un'altra formosa imagin Dea.
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Oh di desiri e pianto

Lungo subielto alle soavi rime,

Di che TArno e Valchiusa aiicor si bea I

Laura, se tania oncsta luce avca

La tua cara sciiil)iiiiiza,

Che d'aiigelo ra'^scmbra in uman velo.

Stupor non e, cbe il ciolo,

Invidiando la lorreiia stanza

Di qucsti spirti al coro

Ti chiamasse anzi tempo una di loro.

Ma chi mi scopre il nome
, Dcirallra che parer gode Icggiadra,

E alleranu-nlft volutia diffonde ?

Le inannellate chionic,

La tersa guancia, e quella vista, ladra

Dei piii teneri aff'^tti, a me risponde :

Quesia di lauri alle vivaci fronde,

Colto in giardin profano,

Congiunge il mirlo aH'acidiale rose
;

Poi la ghirlanda impose,

Rideiile in alto colla bianca mano
Su! capo a Ludovico,

Al nuovo Onicro, che vincea i'antico.

Ultima a se mi alictta,

Di profoudo pensier dedala flglia,

L'amata ed amorosa Elionora,

Che a venustade eletla

Nellc marmorce temprc il volto ingiglia,

E fin le carezzanti aure innamora.

Tu la scolpi\i, e il credero, iieH'ora

Che del divin Torquato
Estatica bevea gli croici carmi

;

Bench'io non so, ma partni,

Vedcrla, quando al suo cantor beala

II bacio, che ei le scocca,

Perdona, o rende con nettarea bocca.

Ai posteri n'andranno i simulacri

Dove le quattro Belle

Tu fai con arte al secol nostro oblila

Ripalpilar di vita,

E slupefalli grideran: Son clle

Di Fidia e Cleomene,

O la patria del Varni era un' Alene.

Con questi versi che a me piacciono tanio, e che

siccome credo piaccran grandcmente anche a voi ,

o Signora Giannina, io faccio punto; e son lieto di

avervi porto con essi un saggio del modo con cui

si coltiva da noi la poesia; la poesia dico che deve

essere tenuta in pregio da tutii, e che si riprometta

la lode della poslcrila che non erra.

Savona addi 2 Febbraio 1860.

Tommaso Turtcruli.

MONSIG. LORENZO CRA.\A

Sugli ullimi anni del secolo XV (l^y'l) Lorenzo
Grana venue alia luce in Roma. Sali in fama di valen-

tissimo oralore c scrisse con assai erudiziohe c con e-

Icganza (I). Molte dellc sue cose souo andate pcrdute;

ma resta ancora I'orazione funebre che recito in lode

del Cardinalc Egidio di V'ilerbo e qnello che disse

ne' funerali di Clemcnte VM. Grandementc cospicuo

per dottrina e per virtii fu creato canonico della

Basilica Laleranense, e in giovane eta tu decorato

dullo splendore episcopale, cssendo slalo elello a ve-

scovo di Segni. II che awenne secondo aicuni nel

1523, secondo I'Ughelli ai 3 di Giugno del 1528 (2).

E cio sembra piii probabile
, poichc nel 1528 mo-

ri Moiisignor Vincenzo de Fanlis aniecessore del

Grana nell'episcopato Segnino. Ai 14 di Settcmbre
del 1533 reslitui al publico colto e consecro la cap-

polia dedicata a S. Micliele nella sua c.itledrale (3).

Poco Icnipo diuioro a Segni, poichi!' dal Ponlefice

Paolo III fu spedilo prefetto a Parma c Nunzio Apo-
stolico in Francia e nella Svizzera.

Xel quarantesinioquiuio anno dell'ancor fresca sua
\ita compi il trislo cainmino dell'esiglio. Furono le

sue spogiic racchiuse in marmoreo scpolcro nella

Basilica Lateranense, c sopra vi fu scolpiio questo

epilaflio.

D . . M.
Laurentius Grana Suinynus. Orator
Hicias Aedis Sucerdos Signiarque

Episcopus a Clemeiile VII Pont. Max.
A Paulo III Pannae Praef. Ad
Concilium Tridenlium Nuncius
Apostolicus In Galliain El Uehelioa

Io Paulo Grana Patruele Eius Aedis

Sacerd. Ord. Curante H. S- E.

Vixit annas XLV m. VI Obiit Nun.
Semptembris MDXXIX.

Alcssandro .Alti.

(1) Mandosio, bibliotcca Romana vol. 2. pag.\Z{ih.

Paolo Giocio nel frammento dc viris illustribus

publicato dal Tiraboschi, coal paria del Grana ((In

Laurentio Grana Signino Anlislile designato ....
spiritus quidam inesl cum varia excellenliqiie doe-

trina conjunctus, qui stilum allius attollit, el actio

certe singular! cum voce tremula auribus lugen-
lium acconiodala; nam is defunoios Principes in fu-

nere laudare cousuevit : ipsi Vinceniio pimpinello,

cum poelne laurealo , turn oratori canoro et sua\i
quibusdam in rebus priscae aclionis mininie coii-

temnendis, baud dubio superior.

(2) Italia Sacra.

(3| Nc fa testimonianza la seguentc iscrizione.

Coelestis Militiae Principi Sacdlum
H'lC Erectum Laurentius Grana
Episcopus Signinus Restituit Et
Consecravit Anno Do
mini MDXXXlIldie XIV Seplemhris.

IL TRIBU.NALI^ SEGRF.TO DI WESTPII.U.IA

^Dal fninccsc)

Non \'l)a, credo, alcuno che non abbia udito par-

lare di quolo Iromendo Tribiinale, cbe avea resi-
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denza ia Alleniagna, la di cui origine, nialgrado le

accurate ricerciie di moiti scriltori , e pur anche

mollo oscura.

L'opinione piii accreditala atlribuisce a Carlo Ma-

gno il primo inlendirnento di tale istituzione ; ma

essa si fonda piulloslo sopra Iradizioni, cbc su prove

positive. Frallanlo seinbra possibile che il Tribunaie

segreto, fra il disordinc della bassa eta di Alleraa-

gna , siasi costituito ad imitazione di quelle cora-

missioni , cbe il grande Imperalore avea ,
come si

narra , incaricato di pcrcorrero le contrade a lui

softoraesse ,
per rendervi giustizia , sia in sedula

j.iibblica , allorche Irallavasi dei delitti, cbe pote-

vano redimersi con dcnaro , ovvero in sedula se-

grela, quando Iraltavasi di quelli non redimibili ,

quali sono il sorlilcgio, la magia ed il furto sacrilego.

II nome del piii antico tribunaie segreto era

quello di felim geriche. Si e a lungo discusso su

quesia voce senza potcr stabilirc in mode soddisfa-

ccnte la signiGcazione e I'origine. Le allre denomi-

nazioni conosciute sono heiinliclie achl , Tribunaie

segreto, heilgu licimliclie rechripende, Tribunaie se-

greto, segreto giusto; velime ding, tribunaie femico;

freyding, tribunaie franco' Paolo Emilio le appella

« il santo e segreto tribunaie composto di uomini

eletti ed integri. »

II tribunaie segreto pare cbe fosse nella maggiore

sua possanza nel secolo decimoquarto e decimoquinto

Grimperalori di Allemagna lo prolessero lungamente

(incbe parve ad e»si utile , c la maggior parte di

lore ne furono presidonti e direttori , allri in line

feccro ogni sforzo per indebolirlo, c renderlo nullo

e vi riuscirono opponendo a quello rinslituzione di

una giustizia piii rcgolarc.

La sua sede [)rincipale era a Dortmund, citlii della

Westphalia : qualcbe volla designavasi con questo

titolo : Lo specchio della camera del re de' romanl.

Altri tribunali secondarii crano slabiliti, sia a fissa

residenza, sia provisorianientc, in lutle quelle citta

nclle quali fossoro creduti nccessari. E note esser-

vene a vValiorf, e Stacrpe, a Brunighausen, a Be-

delswingen, a Vogelsen, a Soert; in Wurtemberg, a

Brunsvich , a Francfort , a Treves de la Hesse , a

Utrecl, a Bcnilicim ; nella Lusazia cc. Ma sembra
certo che la giurisdiziono di (|uesli tribunal! non

cslendevasi di la duilimiti del paose ovc erano sta-

i)ilili, quelli poro di Wost|)lialia la csercitavano in

lulto I'iinpero di Alomagna. Era poi solamenle in

Westphalia, sulla Terra rossa, seguendo la espres-

sionc consacrala, il [lacse, eve si conferivano i titoli

c le funzioni di (|uesla segreta Magislratura.

Dividevasi in Ire gradi di gerarcliia. II rango piii

elevalo era (|ucllodi gran Maestro. II secoiido rango

era occupalo dai franc-conti, il terzo dai franc-giu-

djci ; venivano di seguito gli uscieri , i procura-

tori ccc.

II gran Maestro avea la direzionc superiore dei

tribunali. Oueslo polere appartcneva all'linperatore,

se era illuminato ed iniziato : egli faccasi ricever

mcinbro del tribunaie dopo la sua incoronazioae.

Nel 1434, Federico III avendo voluto soltrarre dalla

giurisdizione del tribunaie il duca Guglielmo di Sas-

sonia, i franc-giudici a vvertirono I'imperatore a non

inimischiarsi in tale affare perche non era ne ini-

ziato ne franc-giudice, ed il minacciaroiio di citarlo

al loro tribunaie unitamentc ad Ulrico di Passau

giudice della sua Camera.

I franc-conti (ordinariaraenle ve n'era un solo per

ogni residenza) ,
pronunciavano le seulenze contro

coloro, che crano accusal! dai franc-giudici, e spe-

divano le lellere di cilazione.

Giusta le prescrizioni del codice di Dormund, nes-

suno potea essere franc-conte, ne franc-giudice, se

non era nalo da legittimo matrinionio, e se non go-

dea di una riputazione senza macchia.

I franc-giudici erano delti ancora Scheffen,o schaep-

pen (scabbini), ed erano ammessi dai franc-conti ,

|)revcnendone pero il gran maestro, ad oltenerne la

sua approvazione. Ve n'erano di piii gradi
,
quelli

del primo erano detli i leali cavalieri franc-giudici,

quelli del secondo si appellavano i veri franc-giu-

dici del tribunaie segreto ; neH'ultimo grade appar-

tenevano coloro ai quali era allidata per la maggior

parte I'islruzione degli affari , e I'esccuzione delle

senlenze. Nell'atio della loro animissione dovevano

a capo nudo slendere ambedue le mani sul pugnale

del franc-conte , e pronunciare il giuramento se»

guenle.

« lo giuro di essere fedele al Tribunaie, difen-

» derlo contro me stesso, contro I'acqua, il sole ,

» la luiia, le stelle , le foglie degli alberi, contro

)> ogni essere vivenle, e lutto cio che Dio ha creato

» fra il cielo c la terra; eccettuato il solo capo del-

» I'iinperoj mantenere i giudici resi dai Tribunaie

i) segreto, eseguirli, e prestare ajuto, perche sieno

)) eseguili; denunciare al presente tribunaie, o ad

» ogni tribunaie segreto , i delitti di sua compe-
» tenza, che verranno a mia cognizione, e che mi

» saranno resi noli da persone degnc di fede, adin-

» che i colpevoli siano giudicati come di ragione.

» lo promelto di piii che ne affelto, ne dolore, oro

)) argenlo, padre, madre, fralclli, sorellc e parenli,

» ne alcuna cosa, che Dio ha crcalo, potranno in-

» durmi a rompere questo mio giuramento, cssendo

» risolulo di sostenere con tulle Ic mie forze , c

» con ogni mezzo , il Tribunaie segreto in tutti i

» punli che ho espressi: Dio ed i sanii mi siano di

>) ajuto. ))

Colui che Iradiva il giuramento, colui che resi-

slcva agii ordini del Tribunaie , chiiinque ne ma-

nifestava i segreti, o non deuunciava i delitti a lui

noli, era appiccalo piii in alto che ogni allro mal-

faltore. II codice di Dortmund prescrive contro i

tradilori questo orribilc supplizio: « Si dcvono ar-

» restare , bendar loro gli occhi , Icgar ad cssi Ic

» mani diclro il lergo, porre una corda al loro collo

» gcllarli a terra sul ventre, strappare a cosloro la

» lingua dalla parte della nuca , ed applicarii ad

» una forca sette vollo piii alia di quella d'un la-

» drone convlnlo. »
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Si crede, die il nuniero dc' franc-giudici iicl de-

ciaio quarto e dccimo quiiito secolo superassc i cenlo

mila iiidi\idui. Sovcnlc piii Hi millc eraiio preseuti

allc scdute del Iribunale di Dorlmund
« 1 franc-giudici, scrive Enea SiUio, (papa Pio II)

) prcleiidoiio chc la giurisdizione loro si csleiida

» suH'Alcniagiia: lianiio de' coslumi sc\eri,degli usi

» nflisleriosi, coi (|uali puniscono i colpevoli. »

» La niaggior parle di costoro e sconosciula: vanno

» di provincia in provincia, e prciidendo iiola dci

)) colpevoli, recano querela contro essi al tribunale

)) segreto, caesibiscono prove de' loro delitli. Toslo

)) i condaiiiiali sono inscritti in un rcgislro deno-

)) minalo it libra di sangue, c s'incaricano i franc-

» giudici deH'iiifima classe deiresecuzionc dellc sen-

a tenze. 11 condannalo e messo a morle in qualun-

)) que luogo si Irova. »

Gli ecclesiaslici, le donne, i fanciulli, i giudici,

ed i pagani non erano soggelti alia giurisdizione di

queslo TribnnaL'.

I delilli priticipali , per i (junii polevasi cilarc

davanii ii tribunale stesso erano : 1." L' aposlasia

dalla religione cristiana, 2." La violazione e profa-

azione delle chie>e e de' cimiteri; 3.° L'usurpazioue

con maiizia del polere sovrano; 4." Le violcnze con-

tro i mcrcanii, gl'infermi e le donne incintoj 5." II

furlo, I'oniicidio, e I'incendio: 6.° La scoslunialezza

e mala vita, la disubidienza agli ordini del tribu-

nale segreto. Qualche aulore vi cggiunge I'eresia e

la magia.

Trovasi ncl codicc di Dorlmund la scguenle legge.

« 1 frauc-giudici che richiameranno a se affari, die

J) non sono di propria compclonza, porderanno i di-

» rilti annessi alia qualita di nicmbri del Tribunale

» segreto, ed il franc-conte sara dcstiiuito ».

Si e vislo, che i franc-giudici rirercavano d'uf-

Ocio i colpevoli, essi medesinii facevano ancora le

citazioni a comparirc davanti al tribunale.

Le citazioni, secondo il codice di Dortmund, do-

vevano esser serine in un gran foglio di pergamo

na, da cui pende\ano i sigilli dei sei franc-giudici,

e qudio del franc-conte. II sigillo del tribunale se-

greto lignrava un uonio armalo di tutlo punto, te-

nendo una spada in mano.

Sonosi conservali piu modelli di dlazione: ecconc

UDO.

u Ouesta letlera e per Conlzin, dimoranle a Franc-

fort.

» lo ti faccio sapcre , Giovanni Contzin , dimo-

» ranle a Francforl, che tu sei legalmcnle accnsato

n di gravissinii dditli, che risguardano la lua vita

» ed il tuo onore. innanzi a me nd Iribunale se-

» greto, sedcnle a Lidhlenfels, dal procnralorc sta-

» bilito. Ed avendo noi acconscntilo con formale

n sentenza; a requi>izione d. procuratore di citarli

» per un giorno fisso, li ordino, in virtii della pre-

» sente, di coraparire in persona il primo martedi

» dopo la festa di san Lumberto, alia seduta pub-
» blica del tribunale segreto di Lichlenpus, sotto i

» tigli, per rispondere sulla lua vita ed il tuo onore,

» nlle accuse porlale a tuo carico dal procuratore

>i predello. Inlimo a te quest'ordiiio in v irlii del-

)) I'autorita impcriale, e di quella conipetcntc alia

)) mia carica. Se lu ricuserai di obbedire, cid che

» non voglio supporre, converra che io ti condanni,

» come c giusto. Guardati adunque dal permellcre,

» chc le cose giungano a tale cstremila. Dato solto

a il mio sigillo, la terza feria dopo la divisione dcgli

)) a|)ostoli. — Gio. Laske franc-conte di Lichlenfels.

Se dopo tre citazioni I'accusalo non era comparso,

si condaniia\a ad esserc appiccalo.

II tempo ordinariamcnte concesso nella citazione

aM'accusalo era di sei seltimanc e qualtordici nolti.

L' usciere incaricato delle citazior.i le afrigge\a

alia casa dell' accusato , in vicinanze egli chiamava

alcuno de'Cuslodi, o qualche guardia nollurua, o il

primo ehe passava, raccomandando di prevcnire I'ac-

cusato. Facea ancora con una accetta Ire tagli in

un albero vicino, o in qualche palo, barriera o cau-

cello, ovvero nella stessa porta della casa. Se J'ac-

cusato era assenle o nascosto, affiggevasi la citazione

ai qualtro lali di una strada corrispondenli ai qual-

Iro punii cardinali.

Accadca sovente che in qualche imboscala alcuno

di quesli uscicri fosse ucciso.

Un franc-giudice area il diritto di porre imme-
dialamoiite a niorte un malfatlore sorpreso in fra-

grante delilto. Lasciava allora presso if cadaverc uu
pugnale di particolar forma per far conoscerc, che

il coipevolu era condannalo dal tribunale segreto.

Se non polea solo privar di vita il colpevole, lo se-

guiva, ed obbligava il primo franc-giudice, che in-

conlra\a, o che potea far av\ertilo, a presfargli as-

sislenza.

II supplizio piu ordinario inflitlo sia per senlenza,

sia senza processo era Timpiccamcnto.

Alcuni de' franc-giudici amici o parent! dellc per-

sone sospetle al Tribunale, le faceano indireltamenle

conoscere il pericolo che loro sovraslava , facendo

ad essi dire per eserapio: « si mangia altrove cosi

>) buon pane che qui « e facile il comprendere
,

dire Bock, come genii deboli e timide polevano de-

lerminarsi e prenderc la fuga per qualche parola

di lal falla, che un furbo faccia sussurrare alle loro

orccchie, quantunque non fossero in realta denun-
ciali.

Le sedule del Iribunale si tene\aiio di nolle in

qualche foresia, o in luoghi solterranei. « Qualun-
» que silo, Ii dice un'anlica leggenda, puo servire

)) di riunione del Tribunale segreto. purche sia na-

« scoslo e remoto » Sovente I'accusalo a\ea inlima-

zione di recarsi in una via prossima al luogo della

seduta. Ln franc-giudice veniva a riceverlo , e il

conduceva aH'asscmblea.

La seduta aprivasi allorche il presidente (il franc-

conte) assidevasi: avea accanio una sciabola con un
bastone ovvero un ranio di salice. La sciabola in-

dicava la croce, ove G. C. pati, e rinflessibilita del

tribunale; il ramo di salice annunciava la pcna ri-

scrbala al colpevole.
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I franc-giudici , che componevano , il Iribunale

(lo^oano essere in nuiuero di sctte almeno. All'aper-

lura delTasserablca conveniva che avessero lesla e

vollo scoperto: era ad essi intcrdetio di tcner guanli

c geltavano il loro manlcllo dieiro alle spaile, se un

profano iiilroduceasi di soppiallo nell' adunanza, il

Fiscale legavagli le raaoi ed i piedi, e io appiccava

ad 11 n albero.

L'accusalo poleva presealarsi accompagnato da un

jirocuralore : se noii ne avea rivolgeasi egli slcsso

al iVanc-coiile, diccndogli che compariva per difen-

d<'rsi, e cliiedea di conoscere i'accusalore, ed il li-

IdIi) deH'accusa.

Socondo che scrive un aulore, il procuralorc del

triljunale, ponea mi di'.o sul capo dellaccusalo, giu-

rando di sapere, che queH'uomo avca couimesso il

lale dclitto. Se avea Icslinioiij a suo carico (senza

dubhio franc-giudici), quesli ponevano I' un dopo

I'aJIro un dilo sul braccio deH'accusatore, afferman-

do con giuranieulo, die quesli avea giurato con co-

giiizioiie di causa c conforinenienle alia verila.

L' accusalo ponea la mano deslra sul banco del

Iribuiialc in testimouiauza della sua innocenza. Un
procuralore respingea la luano, ad il tribunate udiva

I'un dopo I'allro i niezzi di accusa e di difesa.

II franc-conle , come pure i franc-giudici , do-

veano essere a digiuno. 11 prinio pronuuciava la sen-

lenza a lesla iiuda, senza guanli, e senz'arrai. Gel-
tava in seguito una corda ad un ranio di salrce in

mezzo all'udienza, ed i giudici vi spulavano sopra
approvando cosi il giudicalo.

Vi fu un tempo nel quale in certi casi previsli

si poleva appellare dal Iribunale segrelo ad uu al-

Iro Iribunale pure segrelo, o allTrnperalore ed alia

sua Camera di giustizia. I franc-giudici, che fossero

stall condannali polevaiio ollenere la riabililazione

chiamali dal Iribunale, vi si prosenlavano con una
corda al collo, le maiii giuute con guanti bianchi,

leneudo in esse una croce verde ed un Horino d'oro

(uH'impero.

Serabra che i tribunal] segreti abbiano cessato di

sussistere verso la meta del secolo decimo sellimo.

Nel 1404 I'iraperatore Roberto avea di gia pensato
di porre un limite alia loro azione, assoggetlandoli

a regolari slatuli. Sigismondo, Federico IH 3Iassi-

niiliano, e Carlo quinio avevano sempre piu ristrelta

In loro autorita. Un Arcivescovo di Colonia fece
cacciar gli occhi a tutii i franc-giudici del Iribu-
nale segrelo di (juella cilta. Insensibilmenle un po-
tere giudiciario pubblico e regolarc si coslitui in

tulla r Alemagna , cd il Iribunale segrelo
, poslo

fuori della Legge si trasfornio in alcuna di quelle
societ.i segrcle , che non sono ancora inlcramenle
dislrutte. Zejirino Re.

varieta'

Una rtsposla arguta.

Un pover uomo, nulla teneule, c ne manco il me-

schino emolumento per farsi radere la barba , di-

niando ad un barbitonsore se volesse raderlo per

caritd. Acconsenii questi, e detto fatlo comincio To-

perazione. II pazienle avea gli occhi pregni di la-

crime pel dolore che gli cagionava il rasoio non af-

filato. Quando un cagnolo comincio a guaire pie-

tosamenle: il barbitonsore mosso a compassione del

gaailo: povera bestia , sclamo — Ah non e nulla,

ripiglio il povero gli fanno la barba per caritd !

CIFRA FiGURATA

<^A^-..

CIFRA FIGURATA PRECEDENTE

E delVnomo anche amico il dcstriero

Ma Vamor servitii gli deriva

E suo danno, obbediste all' impero

Di chi folic in suo ajuto chiamo.

TIPOCRAFIA DELLE BELLE ARTI

con appruvazione
DIREZIONE DEL CIORNALE

piazza di s. Carlo al Corso n. 433
CAV. GIOVANNI DE-ANGELIS

dircttorc-proprietario
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Rapidissimi cenni daremo intorno a quest' uorao

si illustre, rapilo leslti con infinito lullo al desiderio

de' huoni e airammirazione dc' savi, lasciaudo a piii

dolta peiina Iq scriverne accurata c splendida bio-

grafia.

Nacque il P. Marchi in Udine da ouorala fami-

glia il 22 di Febraio del 1795. Col venire avanli

deU'eta crebbe in lui ogni maniera di virtu infus-

sagli per tempo ncH'aninio dalla picla c dalla sol-

iocitudine de' parenti, e un grande amorc agli studi,

pei quali si ebbe maravigliosa alliludinc , essendo

state dotato dalla natura di squisito ingegno.

Chiamato da Dio alia pace e al silenzio dc' chio-

stri, rispose al divino invito e sul piii bel fiore de-

gli anni rinunziato alio mondane speranze e volte

le spallc al secolo deliranle, entro ai 12 di Novem-
bre del 1814 nella Gompagnia di Gesii, ove si porse

conlinuamente esempio d'intemerala vita, d'infocato

zelo, e di perfella claustrale osservanza.

Applicalo Tanirao specialmentc alio studio delle

amene Icllere, ne riusci in breve solenne maestro;

ondeche fu posto da superiori nel Collcgio Koraano

a insegnar retlorica. Tenne queslo magistero per un-

dici anni, e lo escrcifo sempre con singolarc amorc,

con diiigcntissinia cura e con soddisfazione univer-

sale. Ramnienta ancora ognuno con infinito piacere

Ic splcndidc orazioni inaugurali scritte nella lingua

del Lazio con la maesta e I'eleganza di Tullio e di

Livio , c da lui recitate per molli anni al solenne

inconiinciamento degli stud!.

Alia piena conoscenza delle latine e delle italiane

lettere accoppio quclla delle greclie; ondc compiuto

r uflTicio d' insegnare latina ed italiana letteratura ,

comincio a dcttare nello stesso Collcgio Romano
letteratura grecaj e in tale esercizio duro splendi-

damente fino agli ultimi di sua vita.

La passione sua piii cara fu pero sempre lo stu-

dio delle antichita cosi sacre, come profane; in che
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(Ii\ei)l6 larilo esperlo e addollrinato chc procac-

ciossi largliissima Tama. Lc aniiclie arti cii>tiaiio in

ispeciall.i, rarcbilelUira anlica e la numismatica eb-

bero ill lui un caldissinio ed iiidcfesso cultore c co-

noscilore profondo; siccbe a lui mollissimi ricorreano

per giovarsi della sua \aslissiir.a erudizionc e dei

siioi sapionii coiisigli.

Arricciii di molli o preziosi monnmenli il nniseo

Kirkcriano: ebbe IcUeraria e scienlifica corrispon-

denza con uoniini somini : fu ineiiibro dei Collcg-

gio Filologico della Homana UniversiUi, Accademico

d'Arclitologia, d'Arcadia ec.

Quesl'uorao si chiaro per doltriiia c per virtii

scnli scnipre bassamenle di se slesso. Fu di niaiiiere

nfTabili e cor(osissinie, di occbi vivaci ed aculi, di

Ironic ampia c serena, di vollo gioviale c sorridenle,

di persona alia.

Colpilo da apopplessia cesso di vivere conforlalo

da lulli gli aiuti di nostra augusia Religione e ac-

conipagnalo da! piaiilo di lulli cbe io conobbcro ,

il 10 di Foi)braio del correnle anno 1860 alle ore

quattro anliincridiane nell'ela di 5 anni.

Se vennc meno pcro alia lerra si cara e vcne-

randa vita, rimarrii per senipre gloriosa e benedelta

la sua memoria raccomandala ai [)Oslcri dalla ce-

lebrita dclle sue opcrc. Faranno fede ai piii lon-

laiii della sua valeiilia nelle anlicliila religiose i mo-
nuincnti cristiani da lui pnbblicali con lanla cru-

dizione, con si fino c giuslo crilerio, con tanta ac-

curalezza c proprieta di linguaggio e a prezzo di

larghe c sudalc faliche. Farit fede della sua valen-

tia nella aniichita profana la doltissiina scriltura

suU'rte* grave che tanta luce ha sparso nella iiiimis-

nialica. Da ultimo faranno fede della sua valeiitia

iiclle Icltcrc laline
,
per tacerini di ogni altro suo

lellerario lavoro, le niolU; e bellisssinc iscrizioni la-

line a quaiido a (|naiido da lui deltale con lullo il

magistero c 1" antieo saporc, condolte con mirabile

sem|)licila, [lienc di gravila e di elcganza roinana,

sparse di allicbe grazie e aniniale dal piu puro e vi-

>ace senlimciito caltolico.

Prof. Alcssandro Alii.

PKSci uAiussnii

eitr. USAVAXO .nhlla minsa gli anticiii aoMAM

1 Komani anlichi, volgcndo oinai verso la corrut-

lela, e decadcnza, per dar csito in (|ualclie maniera
ai tesori accumulali cotk- generose eslorsioni, o colb;

spoglie ilel inondo inlero, dissiparono immense somme
per aver pesci in gran copia di prima rarila, c in

ogni tempo, e de' nostri mari, c degli straiiieri; e

rcca sorpresa che in mezzo a tanta stomachevolo
profusione non vi sia stalo un solo, che abbia de-
gnalo di uno sguardo zoologico questa classe di vi-

venli. Che anzi caddero allora in oblio le preziose
osscr\azioni, c scovcrle di Aristotilc, e fur sepolte
colla scuola peripalclica per non risorgcre che nove
secoli dopo.

E aucora piii deplorabile per la scienza, che quei
famosi pesci recall a gran dispendio fin dai mari
piii renioti , siano stall cosi oscuramenic indicati ,

che ai moderni non ha dato I'animo di rinlracciarli.

Cosi c avvenulo del celebralissimo Scnrus, che oggi

si conoscere!)be, se iiivece di csaltarlo col ridicolo

traslalo di Corvello di Giovc (come gia fece Archi-
slrato il Dedalo de' cuochi, chiamata la spigola prole

degli Dei), e darci ad intendere, ch'era un pesce ru-

minanlc, ce nc avesscro lasciata una descrizione co-

niunque triviale, ed informe.

Della lam|)reda (Petromyzon) ch'e fra i piii deii-

cali, c non rari pesci del Medilcrraneo, nulla ci han
detto gli antichi, ne si sa sotlo qual nome la conosces-

sero
; per semplicc presunzione della loro squisita

ghiotoneria e da supporre, che fosse loro nota. Gio-
vio ci assicura {De pesci. romani cap. 3i pag. 150)

che a' suoi tempi la lampreda era in gran pregio ,

poiche narra il Plalina (nelle sue Cucine ) che gli

cuochi di due Personaggi comprarono una lampreda

per cenlo giulii, conlendendo ainbiziosamenle in osti-

nata profusione di chi a\ea da esser quel pesce. La
Icsta delle grandi Ombrine per una antica consue-

tiidine era Iribulala ai Ire Conservalori di Roma
(Giov : ibidem c. 5 p. 69) quindi , non potendosi

comprare, i golosi avidamente la ricercavano. Leg-

gasi la piacevole novella di Tito Tainisio ( Giovio

ib. p. 70 ). Fu dai Conservalori mandala in done
una tcsla di Ombrina al Cardinal Riario, da que-

5li al Cardinal Saiiseverino, che fa mandii al Chisi

Bancliiere il (|uale nc fe presente ad una corligiana,

ove il Tamisio seguendo sempre il pesce , benche

nelle ore eslivo n:eridiane si reco a desinare senza

conoscerla.

Eccede ogni credere la folle prodigalita di Lu-
cullo, di Crasso, di Ortensio, di Filippo, di Irrio.

Luciillo, che Ponipeo per ischeriio chiamo Serse le-

gato, Iraforo un monle, inlrodusse le acque del marc
di Baja nel lago Lucrino , o coslrui peschiere va-

stissime, e doici, ed amare, ed invornali, ed eslive,

e le divisc in varii compartimenti , oiide ciascuiia

specie si stasse isolata, e non ofl'esa dall'allra : Vi

eran grotticelle , e scogli arlefaiti, alTinche i pesci

vi si riposassero, e vi deponesscro le uova: ivi ser-

bavansi i roinlii , le orade , le omhrine , c il rapax

lupus (Spigola), e riners mugis (Cefalo). e il mollis-

,•((//!')> ihulhis (Triglia). II mullus pero sdegnando la

scliinviiu, non vi si maiileneva in vita, se non per

poco, e con sorama dillicoltii, per cui vendeasi ad

allissimo pre/.zo, e non men che a peso d'argento.

Ad ogni modo non mancavano mai Triglie ne' loro

vivai, d'onde per via di condotti si faceano compa-
rire viventi nel desco imbandito , ove in un colla

vita a colpo d'occhio pcrdeano quegli aurei colori

melallici ininiilabili.

La Marena (rElena de'conviti, muraena helena L.)

propagavasi meglio che ogni altro pesce. Irrio ne

impreslo cinque mila a Ccsare in occasione di un
banchetto, e viveva piii a lungo ne' serbatoj , mo-
rendo gli altri pej faslidio della prigionc, ora poco
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e in pregio presso i noslri ghioltoni, forse per cssersi

pcnlula r arle da lor conosciuta , coiuc dice Plau-

to, di dissossaila, c loglicre quelle fiiii^simc spine,

per le (|uali oggi si ha a vile. Generalincnle nnlri-

vansi i pesci ('i pane, fichi, formaggio
,

pcsci pie-

coli , e salumi , cibi aronia(izzali , ed odorosi per

(juelli clie si credevano privi di vista , quasi clie

vi sinno pcsci, cui manclii qiicsl'organo. II solo udilo

e sullii'ienic per I'arii aduiiare alia voce di colui clie

li governa, e ne lia cura. Verio Pollione ingrassava

rrudeimente le ilurene col sanguc degli scliiavi.

Vcdiiis PuUio damnata mancipia immergehat »ivariis

tnuracnarum, ut in visctribiis suis aliquid de servo-

rum corpore gustaret (Plinius).

Si e vedulo poclii anni addielro nellc acqnc di

Cascrla, ove serbansi le Crolte del fiumc Vullurno,

che riuiiisansi (uKe, e sollevavano il capo verso la

superlicie ad un liscliio del cuslode uso ad alinien-

larle gioriialnienle con rane. 1 Roraani prendevan

piu cura de' pesci nialali die de'servi, o ben co-

iioscev:uio quanlo men saporili, e pregevoii diveni-

van quelli con dimagrare, per lo che la coslruzioiie

di (ali peschiere era di enorme dispendio, e Calone

tutore dci (igli di Lucullo fece cosa ulilissima, ed

economica vendendo quelle del loro padre per 200
niila sesterzj

Ne fur gia contenii i Romani de' soli pesci del

mar Tirreno, ma , e da Taranlo, e da Briiidisi, c

dalla Sicilia, e lin dal mar lonio velocissinii hrigaa-

tini all'uopo deslinali per mezzo di cave forale por-

tavano a volo nelle cucine di Roma quanto di me-
glio si |)Osca\a in quelle acque.

La Mitraetia originaria del mar Carpazio fu in(ro-

dotta nel Tirreno, doiide non si e piu dipardta, ma
non cosi avviMine dello Scanis , alia cui coii(|uisla

solto I'impero di Claudio fu spcdilo uella Grecia il

Comandaiile di una llolla Eliperzio Opialo liberlo

di Tiberio , per popolarne il nostro niare uiciliicr-

raneo , ove oggi piu non csisle, seppure uol cono-

scianio sotio altro nome, o perche trallo dal liingo

desiderio del suo nalural mare se ne e (ornalo in

Grecia.

Oggi si ha per cerlo che Tanlico Scams naluraliz

zato nel ^lediterraneo sia lo Scanis crclicus di Aldo-

vrandi (pise. pag. 8) che abila I'art^ipelago, ed t] di

color torchino, o rosso secondo la slagione. Si nian-

gia comuncmenlc dai greci, e si condisce forniando

delle inlestina un saporilo manicarello. Non si deve

confonderc collo Scarus Crctensis di. Block (v. Cuvicr

R. a. p. 20rj).

I'orlali ch'eran (|uei pesci nel Forum piscariitm

di Roma, se ne awerliva il pubblico col suoao di

una campana, e quali veiideansi a voce di bandilore

alia pubiilica auzione, e quali recavansi per le eon-

trade dai pescivendoli con divielo di fermarsi , e

bagnnrli con ac(|ua dolce L'Acipenser (Slorione) poi

solean condurlo in Irionl'o a' bancheKi inghirlan-

dati, e suonando i pifFeri.

Giunse a lale il fanalismo pel pesce, che siccooic

i grandi guerrieri ebber giii nome dalle nazioni con-

quislale di Alricano, Nnmanlino, l^aurico, cosi Li-

cinio Murena, e Sergio Orada, nienle men celeliri

di quelli, ebber giii nome dai pesci, c la famiglia

degli ScHiiri liallo Scaro.

Oh vedeic a (|ual punto di vera pazzia erano giunli

(|uei grandi Eroi, che noi ci proponiamo a modello

ili sobriela, e di virtii ! . . . . Ma, come nelle cose

umane suole avveuire, colla gloria, e colla polenza

roinana, ne caddero le coslumanzc, e ne usci d'uso

lin la maniera di villo.

Giovio ci assicura , che a' suoi tempi non v' era

nlciin guslo in Roma per il pesce, cssendovesene as-

sai piii pe' fagiani, e pe' cappoiii. Avvenne del pe-

sce come degli odori, il cui eccesso ed abnso che

se ne face\a ne' secoli scorsi produsse abborrimenlo,

e mal predispose anche il (isico delle nostre donne

le quali per far pompa di scnsibilita , si ni isirano

a di noslri convulse, oppiire lutle nervose , anche

al contatto di una rosa lillizia.

L'Icliologia fu tra le prime scienzc a risorgere

nel secolo XV", e fra quelli che vi si dislinscro

(non men che Bclon, c Rondclegio in Francin) me-

rila special menzione Ippolilo Sal-, iano Medico di

Marcello II", e di Giulio III". Hippoliti Saloiaoi

aquatiUum animalium historiae. Vol. in ('olio Ro-

mae ISS'l. Opera di gran pregio, e rarila. Fu per

opera loro che si conobbero fin d' allora 150 spe-

cie di pesci del Medilerraneo. Ilaliani furono Pao-

lo Giovio , Francesco jMassaria , Andrea Mallioii

Ferrantc Impcrato, Fabio Colonna, Agostino Scilk.

Ilaliani ancora que' dolti che colle loro scoi>erte

ed ossorvazioni anatoniiche c fisiolologiche prepa-

rarono solide basi alia Ictiologia, Vesalio,Euslachio,

Falloppio, Fabrizio d'Acqnapendenle, Casserio, Bo-

relli , Malpighi , Boccone , IMarsigli , Vallisenieri
,

Celli, Cavolioi, Aldobrandi, Morgagni, Scarpa, eo-

ronando il novero di (|uesii somnii ingegni col dol-

tissinio natnralisia Melaxa zoologo e zootonio.

Quel di piu che si conosce da Sahiano in (ini

intorno ai pcsci del Medilerraneo deesi inleramenlc

al nostro infalicabilc Risso - Sicklyologie de Nice 1:

Vol. Paris 1810 Ilistoire natiir. de VEuroope merid.

(hjmiietras Repandus Margine abdominali repando-

s'tnuoso. dorsu maculato.

E cosa mollo diflicile avcre eseraplari di qneslo

gencre, che non sian mulilali, e principalmenle nelle

pinnc, eii<? sono fragilis>inie.

Tulti gli Ictiologi (all'infuori di Gmelin, che ne

formo parte del genere Cepohi di Linneo) ban giti-

dicalo, che non polesse av(^r luogo fra i generi co-

noscinli. Ma cio ch'e ancor piii siogolare si e cia-

scnno essendo nell'opinione di descrivere un pesce

nuovo, senza far conio delle allrui descrizioni , si

(i crcdulo in dirilto di denominarlo a suo modo, or

Iraendone il nome dalla figura del corpo, or dalle

macchie, or dalle fasce, prefereiido i piii ragione-

voli, il cnraltere elie ha in coinune con pochi,cioe

I'ano nudo , e le pinne co' pungiglioni alia base
,

donde i nonii di Gi/mncrius, c Trachyptcrus.

Avendolo cosi ciascuuo caralterizzalo secondo gli
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PESCI RARISSIMI CHE USAVANO NELLA MENSA CLl ANTICHI ROMANI.

escmplari ch' ebbe solto gli occhi mancanli , or di

una, or d'altra parte, n'e awennto, cbc le descri-

zioni son poco esatle, e diEferiscoiio esseiiziaimente

fra loro. Quella che ineno dclle altre si allonlaiia

dal vcro e delTilluslre Bonelli di Torino rapilo non
ha guari alle scicnze natural!.

Ecco i principal! sinonimi Gencrici, e specific!,

co' ([uali ii nostro pesce e stato fin qui caralteriz-

zalo.

Falx vcnetorum Belon 137.

Taenia altera, ct prima Bondel 327,
Spada marina Imperali 773, e 782.

Taenia falcata Adovrandi 369 icon. 371.

Trachypcterus Govan 1553.

Cepola Trachyplera Gnilin 1807.
Cepola iris Walbautn.

Wogmar Olafsen, et Govvclsen.

Gjninogaster arcticus Brunch. Soc. des. Scienc. 3 p^
Bogmarus Bl Schn.

Argjutius quadrimaculalus Rafinesque pag. 51.

Scarcina quadrimaculala, ct imperialis Rafin 20.

Gymnetrus Mediterraacus Otto.

EpidesJmus maculatas Ranzani op. Scient. t. 2
pag. 133.

Gymnetrus cepedianus , vcl longiradialus. Risso

ict i-4t).

Regalecus maculatus. Nardo lourn. Physiq. 8 pi.

fig.
17.

Trachypterus cristatus Bonclh. Accad. di Torino

Tomo 24 p. 9.

Gymnetrus Cuvier ed. 2 R. a 2 219.

La specie che 6 descritta fu pescala ncl mare di

Civitavecchia da un niarinaio, che standosi sedulo

a diporto prcsso la spiaggia, vide salirc questo pic-

colo posce verso la supcrficie delle aequo , e dato

di piglio ad un coppo, lo raccolse nella concavita

di questo , e ne f6 preda , e lo raoslro con

sorpresa, come pesce da lui non mai veduto e co-

nosciuto. Questo rarissimo pesce c stato donalo dal-

I'insigne zoologo romano Metaxa, al Museo dell'Uni-

veefita della Sapicnza.

II noma d\ repandus non viene indicato nolle spe-

cie descrilte, cioe dal lembo addominale, incurvato

angoloso, siauoso, fatto a onde. Cuvier sembra, che
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per la deterniinazione delle Specie si allenga al nu-

mero tie' raggi dclla pinna dorsale , la nostra noii

ne ha che cento venti, il qual numero non coincide

con alcuna di queste trovate nel Mediterraneo , e

percio vi e iuogo a prcsumerc, che allri non ne ab-

bia i'allo menzione.

Non puo riferirsi al Cepedianus di /Jisso che

ha 190 raggi, quallro grossi dcnti nella mascelia au-

teriore, e cinque uncinati ed acuti nella posteriore,

e motto meno al longi-radialus. che ne ha 246 , e

conscrva lo slcsso diametro in tulla la lunghezza

del corpo. II nosiro gymnertus ha il corpo allungato

appianalo, assotligiiato, compresso dal capo alia coda

a uianiera di spada. La cule inargenlata a squamette
lucenli, papillosa, punteggiala in rilievo.

Il capo clevato qiiasi verticale, compresso, tron-

cato, Irapczoide, piii largo del corpo, striate in va-

rie direzioni, la nuca angolosa, il muse protraltile

senza labbra con piccoli deuti uncinati gli occhi

rotondi al disopra del muso , I'iride d'argento , la

pupilla negra, e rolonda, le narici poco visibili.

Quattro branchie libcre a modo di pelline, le con-

cavit.i degli archi branchiali armate di spine , la

membrana branchiale con «ei raggi, gli operculi nio-

bili, lisci, raggiali, di due pezzi, I'addomine diia

lato verticalmente, che va striagendosi dal capo al-

I'ano.

La iinea lalerale con piccoli puugiglioni alia base, c

cosi i raggi della dorsale; dal dorso scendono presso

la Iinea lalerale dellc fasce ncro-verdastre , che si

alternano per ineguaglianza di lunghezza.

L' ano piccolo a mezzo corpo senza pinna. La
dorsale lunga quanio il dorso , disiinia pero della

caudalc con 120 raggi , gli anterior! lunghissirai
,

e fragilissimi.

Le pinne pettorali piccole, semplici, acute, ra-
vide, con otto raggi ineguali. Le venlrali poco di-

stanti dalle pettorali, lunghissime, con cinque raggi

moUi, liliiormi, decrescenii dal prirao all'ultimo, i

piu grandi estendonsi quasi fino alia coda. E que-
stc, e quelle pinne sono di un color roseo sbiadato,

la loro inserzione e longitudinale.

La caudale ha pochi raggi, e verticalmente s'inalza

air eslremila della coda ch'e troncala ineguale. Lo
slomaco ha raolte appendici piloriche, manca di vc-

scica nalatoria. Lo scheletro e di poca durezza.

La carne molissima, mucosa, non comestibile.

Raro e che negli adulli le pinne si trosino intere.

Lunghezza del corpo 5 pollici, e 4 Iinea.

(Deser.) Corpus elangatum , compres^um , postice

attennatinn, ensiformc, complanalum. Cii.'is argentata,

sinuosa, ptinclellata, papillosa. Ad la'era dorsi utrin-

que fasciae nigro - vircscenles , longitudine alternae

inaeqiiales a dorso ad lineain lalcralem.

Caput trapezoideum, declive, verticale, compressum,

Iruncalum, corpore latius, dioersiinode striatum, nu-

cha angulala.

Rictus parvus , valde protractilis , denticutatus ,

dentihus raris , minimis , aculis , retro/lexis. Labia

nulla.

Oculi supremi longe a rostro, orbiculati, iris ar-

genlea, pupilla nigra, rotunda. Navrcs vi.v cotispicuue.

Branchiae ulrinquc quatuor libere pectinatae , pars
concava spinoso-denliculata. Membrana brancliiostega

radiis sex. Opercula mobtlia, lacvia, rudiata, diphylla.

Abdomen verticaliler dilatalum , arctius a capite ad
anum. Linea lateralis sulfaculeala, sub-arcuata, acu-

h'is prope eamdam majoribus, scd rarioribus. .4ni'S

submedius, exignus. Pinna dorsalis solitaria , decli-

nata , composita , longitudine dorsi , a caudali di-

stincta. Radii 120 basi aeuleati, serrati, antice prae-
tongi

, fragiles longitudine fere totius corporis. Pe-
ctorales sublriangulares, minimae, acuminatae, simpli-

ces, scabrae, radiis 16 inaequalibus. Vcnlrales Ihoro-

cicae praelongae, radiis 16 inaequalibus. Ventrale to-

racicae prealongae , radiis quinque mollissimis
, fili'

formibus, a primo ad pustremam decrescentibus, me-
joribus ad caudam usque protr.nsis. Pinnae omnes ru-

hescentes, lonqitudinaliter inserlae paraleltue. Pinna
ani nulla. Cauda inaequalis truncata. Ventricutus

clongatus, appendices piloricae multae. Vesica nata-

toria nulla. Sceleton vix durum. Longitude a nucha
ad caudae apicem poll. 5 Un. 4.

Tetr.igo.wrus CvriERt

Carinis caudalibus quatuor subspinosis squamis
duris denticulatis profunde striatis corpore nigro-vio-

laceo.

Mugil. Nigel. Ruben 423.

Corvus nilolicus. Aldrovandi 554.

Tetragonurus. Risso. Icht. dc Nice 347. pi. 10
fig. 37. id Hist. nat. Tom. 3. pag. 381.

Tetragonurus Cuvier. R. a. 1 ed. tom. 2 p. 318.

Queslo pesce e stato aggregate da Cuvier alia Fa-
miglia de' Mugiloidi , nella quale gli dan Iuogo la

figura del corpo, il capo depresso, le due pinne dor-

sali, le ventrali un poco solto le pettorali, e lo sto-

maco carnoso, e cio ch'e esclusivamente proprio del

genere Mugil, la mascella posteriore verticale, ele-

vata, incaslrata , e quasi arlicolala entro un solco

dell'anleriore. Questo carattere distingue eminenle-
niente il nosiro pesce, [loiche la mandibola inferiorc

e cosi alia, die se nella superiore non ci fosse una
lunga, c profoiida ca\ita per conlencrla , la bocca
ne rimarrehlie deformeinenlc aperla. Per la qual
cosa , senibra che il Tetragonurus potrebbe cssere

riguardalo come lipo normale, e fondanientale della

Famiglia dei Mugiloidi. Le quattro carene, per le

quali la base dclla coda apparisce quadrangolaro
,

lo han fallo denominare dalT illustre icliologo ita-

liano. Kisso Tetragonurus; di questa strullura la la-

miglia degli Scombcroidi offre gia un evid»nte prin-

cipio.

Finora non si conosce che una specie di questo
genere, e per quanio a me pare, non ben descrilta,

ne elTigiala.

II corpo del Tetragonurus i a\lan>j;alo, e quasi ro-

tondo, le scaglie striale, rugose, adcreiiti, del co-

lore dell'ossido nero di manganese, con qualche ri-
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ilesso violetto, e giallo rossastro, il muso rotondo,

la bocca ovale mollo graiide ; la inascella inferiore

verlLcale elevala con denii a raodo di sega, o di pet-

tine, e ricevuia in nn soico della superiore, in que-

sta pocbi denti conici, e cosi nel Vomcre, e nel Pa-

lalino. La lingua e levigala, le nari con due oriGcii

ineguali. Gli ocelli oscuri , I' iride inargentala , il

niargine dclle orbite e ornalo da raggi incisi. Gli

operculi di due pezzi , i! primo dentalo. La iinea

laterale cucva in principio , quindi relta La pinna

dorsale bassa spinosa, riccvula enlro una ca\ila lon-

giludinale , la seconda alia, nia piii breve. Per le

pellorali v' ha parimenti una incisura lalerale , la

caudale e forcula , I'anale dirimpello alia dorsale.

Alia base della coda da ogni lalo vi sono due linee

parallele longiludinali in riiievo, cornposle di car-

liiagini spinose, che si avanzano lino alia mela della

lunghez/.a de' raggi caudali. Lo slouiaco niusculoso

piegato, senza appendici piloriche. Gl' inleslini molto

lungbi , la mucosa dell' esofago munila di papilla.

Luiighezza lolale del corpo poll: 9. lin: G. La fem-

niina poco differisce dal niascliio.

Questo pesce vive isolalo nelle grandi profondila

sassose del mar medilerraneo. N'tiola debolnienle, si

riproduce in estate, ed ailora si av\icina alia spiag-

gia, e rare volte se ne pesca qualcuno. Nocevole ,

c quasi venefica n'e la carne, benchc lenera e bianca,

perche in estate si alinienta di stcfunomie, c di altri

zoofili molli , estrcmamentc causlici , die ne com-
niunicano racrimonia alle carui

(Deser : Corpus elongatum, sabrulundarum , squa-

mosum, squamis apprcssis, adliavrenlibns ciltalis, ru-

gosis

Cults nigro-violaceri , maculas interdum cxhibens

sub-violaceas, vel. flavo-ruhescrtiles.

Rietus rotundus. Os nvuh', duiKjnlum, magnum. Ma-
xilla posterior vcrlicaliter elevala, el cariiiala denli-

Cus acutis, serralis, pectirtatis, os dum claudilur in

maxillae anterioris sulco excepta, inscrta, in hac deii-

ticuli conici solitarii. Os Palalinum, el Vomer, den-

ticulata, lingua laevis, nucha complanata. Nares da-

plicaCae, inaequahs. Oculi suprcmi, ohscuri, iris ar-

gentea, orbitarum margo subserratus, radialus. Oper-

culo dipliilla. Linea laleralis primo curva, liinc recta

Pinnae dorsales binae , aniica, praelonga ,
parum

elevala, radiis spinosis, in sulcum recondenda, poslica

brevior, radis flexilibus. Pinna analis dorsali oppusita.

Pinnae pectoralcs in incisuram lateralem recipiendo.

Vcnlrales pnulo post pcvtorales sitae, caudalis bifurca

semilunaris, ad talera basis caudas lineae perallelae,

longitudinales , devalue, carinatae , utrinque binae,

ex cartilaginibus spinosis compusitae, ad radiosusque

•medios pinnae caudalis produclae.

Ventriculus carnosus , replicatus , appendices pi-

loricae nullae

Inlestina praelonga. Esophagus intuspapillosus Caro
[ere venefica. Mas parum differta foemina

Habitat in profundo Maris Mediterranei. lunio coit,

raro piscatur in lunio, et Scplembii, unum semel

visum fuit in foro piscario Romac.

Servatur in Museo Zoologico Archigimnasii Romani
ex dono celeberrimi Aloysii Metaxd Anatomiae Com-

puralae Profcssoris Longiludo totius corroris poll. 9.

lui. G.

E qui ponendo tine alia descrizionc dei pesci ra-

rissirai cbe crano nelle mense degli anlichi Romani

cilero i versi che sono sul proposilo dell'ingordigia

di quesli Eroi dcIl'Universo.

I^Iarisque Bails obstrepenlis urge!.

Summovere litlora

undique latins

Extenla viseiitur Lucrino
Stagna lacu

Conlracta pisces aequora senliuul

laclis in allum molibus.

Horat. od. X.

Baldassarre Dollor Chimenz.

SPECILEGIO DAXTESCO LEZIONE XXIV.

Nelle memorie d' Orvielo si rileva che Giovanni

Ca/;e//( bolognese fu fatto Vescovo d'Orvieto nel 1211

e I'anno dopo raori « Uujus fit mentio in quod, in-

slrumenti Convertionis inter ipstim et Comitem Bul-

garellum Condilo anno 1212 die 9 April, ind. 1.5 ,

apud nisi. Marscianam Ughell. p. 4. n. 17. ^.
Anno MCCCXl mense Octobris in die S. Luce Mei- #1

gister Joannes Urbevet. eleclus intravit palalium. Re-

cepi pro quota a presbyt. Vitali III. Sol. D. M a

presb. Gnidone Xll. den. a presbytero Ranaldo de Fi-

culla Xll. Sol. de octavo die post ejus ndventum die

Lune rccepi a presbytero johede Ficulle III. Sol. et

Vlll den. de altari S. Marie III. Sol. etc. »

» Dal seguente Breve si compro\a che Giovanni

fu elelto vescovo nel fine di Ollo!)io, come scrivo

il Cronista vivendo in quegli anni. Egli soggiunge

che Giovanni sopravvisse un' anno e tre mesi alia

sua elezione e che ebbe successore Capilanco, il quale

sedetlc poco nieiio di quindici anni. Ecco il Breve

da Innocenzo III. Spedito ad islanza di questo Ve-

scovo eletto ai monaci di S. Sepolcro di Acquapen-

dente.

)> Innocentius Eps. Servus Servorum Dei dilectis

filiis Abbati et fralribus Sci. Sepulchri de Aquapen-

dente Sal. et qp. b. Ven. fr. noster Urbevet. Eps. Suam
nobis questionem monstravil quod vos debilam ei sub-

trahentes reverentiam et honorem ipsi de suis justiliis

nan vultis inaliquo respondere. Quocirca discretioni

veslre per apostolica scripla mandamus quatenus . . .

infra quindecim dies post receplionem praesenlium exhi-

biluri eidem super praemissis justitiam Coram nobis

nostra vias corispecturi praesentetis. Datum Vitcrbii

VI. Id. .lun. pon. nri. Anno XII.

Ego OlTenducius Sacri Latcran. Palatii not. ann.

Dni. MCCM. die Vlll. nov. has lileras Dni. PP. ±
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l)ullalas . . . iranscripsi . . . praesciilil). Jo: Lrbevct.

clecio ptc.

A rarU' 112. - ivi - In noe. dni. am. anno MCCXII...

in Kal. Alarlii. Cum Fusca Guiilonein Grossum in

niariliini pelcrc-l. Euo johes. divina pa(icn(ia (sic)

I rl). Kps audiiis Confossionib. et inspectis altcsla-

lioiiib. el cliam sentcnlia niei antecessoris pronuiirio

111 ipsa ilium marilali affeclu petal et ipso absenle

|)cr lonlumaciam etc-

Aggiungoro mi docunienlo in lode di qucslo Ve-
scovo , il quale si oppose virilinenle a un duello

,

eho si dovova Tare con tulle le solennila degne di

que' tempi : jn. noe. dni. am. Cum presb. lldibran-

dns (\c (^aiinano dieeret se perdidisse quemdam man-
lellum lie perso valenlem III. lib. et guarnellam va-

lenloni lanlundem et XV Sol. et L. caseos. el ista

dicerel I'elrum de Ranne Zolo de Vajano subripuisse:

Ouia noluil contendere coram judice seculari jus

suum cessil fiairi suo Bruiiaozio, bic coram Consu-
lihus UrbeNCt. el judice Duo. Peiro Arilii ad pro-

bandum furtum tres lostes prnduxil contra Pelrum.

Cunique inter I'etrum e! Brunaeziuin super bis or-

dinalum essel iluellum lertio die anie Dominicam pas-

sionis Ego jobes. divina paiieuiia Urbevel. Fj-.s.

sciens quod hec et similia facientes Deum tentant

indecenler el duclluni nou esseverum judicium pre-

cepi Ildibrando e! presb. join qni vidi-banliir hujus

duelli esse laclores, ul fralres suos Brunae/.ium el

- Pelrum facereni a duello desislerc, et similiter iiian-

da\i ne aiile oclavam Pascbe duellum indicereni I.

fieri facereni. Placuil ergo Consulibus etc.

A carle 119. vi e un contralto del Vescovo Gio-

\anni- die dom. Xlin. inlranl. Octolnis . . . MCCXII.
An.ri dalla carta seguenle sappianio, ch'egli vivea an-

cora di Noveinbre. - in noe. dni. am. Quaestio vcr-

tebalur inter lldibrandinam Piosete cs una parte, et

Proventianum ex altera - Pelebal Ildibrandina Pro-

ventianum in suum virum eo jd. legitime earn de-

sponsavorit el annulo suo subarraverit. - E contra

Proselil . . . negabal . . . de qua conlroser.*ia ego jo:

div. palientia urbev. Eps. cognoscens festibiis bine

inde receptis . . . tradilo consilio (juornndam pruden-

lum Proveiizanum a pelilione pdicle lldibrandine,...

abscnlis per contumaciam absolvo- Dal. in pal. rp.

a D. MCCXn. nov. VI. presenlibus Petro Abale . . .

johe Guallerii etc. Ego Offcndulius not de man. Dni.

Epi. etc.

Era famosa in Italia a que' tempi la famiglia dei

Salvani celebri Gbibellini Senesi, i quaii come ap-

parisce dalla lapida riporlata piii solio dall'edifica-

zione del Caslello di I'rodo sul terrilorio Orviclano,

furon delti Prodenzani, e poi Provenzani - (1 1. Forse

(1) » Hie nnliquorum patent jura Prodcnzanorum
» Cum tnullis paclis inter ipsos concordiler actis

y Fecerunt fuddi fierique edi/icium Proddi.

w Ideo vocati Prodenzani sunt nominati

» Anni ementi currcbant mille ducenti

» Viginli duo, ut patet in publico suo

n Nan potest vendi nisi pruprie proli ed heredi

Prorcnzano , da cui Madonna Ildnhrnndina voleva

I'anello, c non (juell' islesso che vorso In mela del

secolo XIII. tallo Sire di Siena, diede ai Fiorenlini

la celebre rolta di Monlaperlo nell'anno 1260. c di

cui Daule airnndeciino del Purgatorio canta in quc-

slo modo

Colui che del camin si poco piglia

Dinanzi a me, Tboscana sono lutla;

El bora a pcna in Siena sen pis[)iglia;

Ond'era Sire, quaiido fu di^lruda

La rabbia Fioreutina, che superba

Fii a quel lerapo si, com' bora e putta.

Intra Tupino e I'acqua che disccnde

Dal colle elello dal bealo Ubaldo
Fertile costa d'allo monte pende.

Onde Perugia senle freddo e caido

Da Porta Sole c dirielo li piange

Per brieve giogo Xocera con Gualdo.

Quesic parole spiega il Vellutello con dire, che Pe-

rugia sente freddo e caldo da Porta Sole, perche da
questa porta si va ad Assisi, (il che s' intende della

strada vecchia, la quale anche e in uso, ed e pral-

licala) e guarda dritto in Orienle, e perche ai luoglii

victni ai monti suole da queUi e freddo e caldo ve-

nire, secondo i venti che spirano: pero quando spira,

prova che vien da Tramontana, alia quale e moilo
soggetta la cilia) freddo; c Vaustro che ciene da. mez-
zod'i per lo cnntrario caldo: ma il Vellutello non con-

sidero la proporzione che ha il monte Subasio de;:a

cui costa parla Dante, con la cilia di Perugia prova

e sente da quel monte caldo, merce che di la spunta
rOrienIc di Perugia, e senle anche freddo, perche
essencio monte degii alii del nostro Appennino, cou-

ser\a gran parte dell' anno gran copia di neve, il

cui rigore irasportalo dai venii, che di la verso Pe-
rugia spirano, i'anno senlire freddi intensissirai : e

chi bene cousidera Dante vedra ch'ei non parla se-

condo i diversi lermini d'auslro e di Tramontana,

J) Quod si quis vendei jura emens omnia perdet.

)) El domni cessa noverit fuisse concessa

» Femmineuin sessum nunquum posse habere successum

» Sicut est Signatum inter ipsos ex terminatum.

« Ita voluerunt qui fundilus fieri fecerunt.

>i Sanctus Frunciscus erat tunc in ordine priscus

» Transivit inde dum conslruebatur ibinde

» Honorius Papa pi-esidebat cum Petri capa
» Et Fedcricus imperahat rex Boemicus.

Da questa lupide si conferma Vopinione che S. Fran-
cesco d'Assisi aiAi'rt fondato il Concenlo de'suoi [rati

in Orvi'.lo intorno al 1222. dove pochi anni dopo tno-

rirono due Santi suoi discepoU , di uno de' quali la

causa per il cullo publico net 1210. fit rigorosamente

agitata, come dalle carte, che si conservano nel me-

desimo convento de' 7ninori Conventuali di delta citld.

V. p. 28. e 29.
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che sono parti opposle e conlrarie, nia solo in ri-

spello al Monle d'Assisi, dal quale fertile costa pende.

Onde Perugia sente freddo e caldo.

LEZIONE XXV.

Vaiga una voila per sempre il riportare la dot-

Irina deile ore presc dai Romani per inlendere il

divine poela quando nomina la terza, la nona, cc-

cetera. Basla a dicliiararia qualche passo del Con-

vito e del Boccaccio.

Prcnietto una lavoletta dclla divisione delle ore.

biorno

Cristiani

Terza

Sesta

Nona
Vespro

Nolle

Romani
Concubium
Nox inlempesla 2.°

Galliciniuni 3."

Diluculum

Nolle

Cristiani

1." Nolturno

— Mallulino

Corrispondeuza colle ore dei moderni divise in

dodici per il giorno e dodici per la nolle.

Dalle 6 alle 9 = terza

Dalle 9 alle 12 = sesla

Dalle 12 alle 3 = nona
Dalle 3 alle 6 = Vespero

Vedi Convito part. Ill cap. 14 pag. 171.

Filippo Mercuri.

Serie Cronologica dei Consoli, dei Giudici, dei Vica-

rii , dei Signori , e dei Potestd di Fabriano dal

Secolo XII all'Anno 1607, e dei Governatori, Pre-

lati, c Secolari dal 1610 al 1859. RaccoUa, ed or-

dinata per il Marchese Filippo Raffaelli dei Signori

di Colmullaro con annolazioni sloriche, ed appen-
dice diplomalica. Recanali Tip. BadaJoni 1859.

Ecco allro lodcvolc esempio in occorreuza di noz-

ze, anziche regalare gli sposi di ricontali versi , o

languide epigrali , offresi un lavoro non futile , e

pertinenle a storia niunicipale , e questo esempio
ci viene da un nobile , cbe cerlo non pollrisce in

piumc , c sbadiglia pe' ridolli. E il Giovane Mar-
(bese Filippo Raffaelli , cbe reca il suo sassolino

alia storia. In prima ci da i cenni slorici prelimi-

nari toccando dcll'origine dciComuni Italiani, quindi
pnrlitnnienle del Fabbrianese , dell' islituzione dei

Consoli , c dei Polesia poi prendc ad illustrare la

serie di essi data in parte tin dal 1792 dal Bene-
merilo Colucci nel lomo XVII AeWAnlichild Picene,

ed ora ampliata per ulleriori indagini , notando i

nomi lalinamentc per atlenersi (come dice) con piii

esaltezza alia grafia slessa , con che si trovano re-

gisCrali nel Colucci, e ne' itbri, e manoscritti csami-
nali. Si aggiunge dal Raffaelli cbe sembrando quasi
inutile produrre una lal serie scnza alcnua anno-
tazionc dei piii qualifirati soggeiti, delle condizioni,
c dei mulamenti awenuli in Fabriano, ba credulo
espcdienle porre alia fine brevj annotaziolii, Ic quali
faranno appariro men povcro, e disadonio^l lavoro.

Da queste cose ciascuno comprendera cbe la fatica

del chiaro Raccoglilore non solo trovera raccoman-
dazione nei colli italiani , ma gli fruUcra la rico-

noscenza dell' Illuslre Fabriano (*) ed un lilolo di

pii) a crescer nominanza al benemerilo Giovane ,

che con molte doli, e gagliardia corre lo studio let-

terario-istorico, come si pare per varii opuscoli gia

pubblicali.

Bellona 26 Xbre. 1859
Giuseppe Bianconi.

(*) Nelle note e detto pure succosamente di Fabria-

no, della sua gloria arlistica-letteraria-industriale a

pag. 8 e 9; 10 ed 11.
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In tnensa umil.

TIPOGRAFIA iJEI.l.E HELLF. ARTl

con approvazione

-? -BIREZIONE

piazza di s. Carlo

DEL GIOR.'NALF

al Corso n. 433
CAV. GIOVAN.M DE-ANGELIS

direttore-proprieCario



Distribiizioue 4, 10 Narzo I860 Anno \\\\\.

LE PITTURE Dl GIOTTO NELLA C

{Per la prima volta apposi

Ognuno sa che nelle opere di GioCto appariscono

i primi effelli della poesia di Dante il quale sap-

piamo esserue stato per cosi dire il consigliere e

r ispiralore , suggercndogli alquanli concelli ch' ei

volesse incarnare in opere di pillura.

E si in effetlo il principe pillore sotlo gl' influssi

dei suoi cosigli opero toslo la piltura della piccola

ohiesa dell' Annunziata nell'Arena di Padova e so-

pralutlo il suo bello Final Giudizio, che si ammira

tullavia in quella chiesa. Inollre lo stcsso Dante

mandollo a Ravenna a dipingere gli afTreschi della

chiesa di S. Francesco. E parimenti con suoi sug-

gerimenli riprodusse a Napoli, secondoche ne dice

IllESA DI S. FRANCESCO IN ASSISI.

tamcnte discgnate sul luogo.)

il Vasari , le principali visioni dell' Apocalissc. Se

non che piii particolarmente s' intraveggono le ispi-

razioni di Dante nelle pitture della Vila di S. Fran-

cesco, delle quali il medesimo Giotto orno la chiesa

d'Assisi; ove I'affresco che rappresenta S. Francesco

disposantcsi a povcrta, richiama alia niente il com-

movenle cpisodio del Canto XI del Paradiso. Del

resto tutia quella serie di pitture non e in somma,

chi vi badi, altra cosa che una parafrasi plena della

soave poesia dell'elogio del Santo che Dante meltc

in bocca a 5. Tummaso : onde Giolto a dimostrare

e porre eterno monumcnlo di gratitudine ai consi-

gli cd ispirazioni di un tanto maestro , ne dipinse
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il rilrallo, collocalo dappoi nd Palazzo del Podcsta

a Firenzc.

E in verila I'ordinc di S. Francesco influi sopra

tuKi, i suoi semplici c popolari ^pirili non pur nella

lingua, ma si aiicbe null'arle; imperciocthe sa bene

lutlo il niondo clie il Sanluario di S. Francesco iielle

solifudini di Assisi , alle I'alde degli Appenniui in

(|uella die si a[iriva ai pii peilcgrini accorrenti da

tutte parli, eliianialivi da rcligione, divcnne allresi

per r arte fonic di suhliniissiiue ispirazioni e vero

cenlro , allorno al quale si fornio e perfeziono la

fclebrc niistica scuola d' llmbria. E qui prima di

venire ad una parlicolare descrizione delle pillure

(iella vita di S. Francesco , che adornano quella

(biesa, la qual cosa mi propongo di fare, mi si per-

mella di riferire un magiiilico (ratio di doilo scrit-

lore, il quale ([uanr.iiKiue sia ben luiigo, avra dolce

(Oinpenso delta noia d'un episodio nella bellezza e

neiraffello die I'autore ha saputo metterc iielle sue

parole.

II Saiiluario di S. Francesco d'Assisi divento luogo

d" ispirazione c di pdlegriiiaggio. 1 piii celebri ar-

listi vennero tutli I'un do|)0 I'allro ad inchinarglisi

e a disegiiare alle pareli i devoti omaggi del lore

pennello. Lungi dalla moliiiudine e dal tumulto del

Aolgo, Irasscro (|ua a cercar pace nella saiila soli-

(luline, cbe e I'angelo ispiralore del generc umano.
Dopo aver sudalo giorni e giorni sojira i peuiielli;

(juando la noll(! si lii distesa sulla lor lavolozza
,

ailagiaronsi con le braccia incrociale nel letlo scol-

pilo della lomba, e cinusero i mesli occhi nel sonno
(!d Signore, lieli nel pensiero, die la gloria elerna
di Francesco d'Assisi riverbererebbe sulle opere loro.

Kcl'secolo Xlll surse Ginnta Pisano ,
1' amico di

Frate Elix, cb'egli dipinge giiioecliioni a piedi d'un
maestoso crocefisso. Giuula e il primo pillore ila-

liano cbe spezzasse le fredde e seccbe forme dei

(ireci , e spingcsse I'arle per una via di rigenera-

/ione I! di avanzamenlo, come ne fa bella leslimo-

niaiiza il rilrallo slupendo del Sanio I'atriarca di-

pinlo sulla porta della niaggior sagrestia, qual glielo

descrisscro i primi discepoli c fiale Elia. Eiscon-
Iransi Ic Iracce dello stile grcco aiiche nei freschi

del Francescano Mino da Turrita e di queH'arlista

(be nella vita di G C. elligiala sopra una parele della

<'biesa inferiore leiilo di unire alia gravila un p6
n;\ida dc' greci maestri la grazia inelT.ibile di Guido
da Siena. Frate Mino da Turrita dipinse nella pa-

rete a sinislfa la vita di S. Francesco e cosi I'arle

fece il primo aiibozzo del libro (Idle conformila cbe
doveano conipiersi poscia per liartolomeo da Pisa ,

f inalzarsi alia dignili della sloria.

Cimabue venue ad Assisi verso il 1250. - Gli ar-
lisli Greci che vi erano slali ehiamali da Innocen-
zo JV moditicarono sentilamenle la sua maniera. -

nipinse nella cbiesa superiore i qualtni dollori, S.

Ambrogio, S. .\goslino, S. Grcgorio e S. (iirolamo,
die ammaeslia il pcipolo , e i graiidi affresdii del

\etcbio e nuovo teslatiienlo. Ma non credere o Ci-

tiiufiue, di tener lo tainpo nella piltura. La lua glo-

ria maggiore si fu d'avere introdollo nel Sanluario

di Assisi colui che dovea essere il pittor France-

scano per eccellenza c il vero reslilulore dell'arte.

II povero paslorello cbe lu trovasti nel piano di Ve-
spignano, nicntre rilraeva sopra una laslra plana e

pulila una jiecora di nalurale, rivolgera I'arle dal-

I imo al sonimo, facendola di grcca lalina. Costui

sara I'ainico di Dante : i poeti saranno lieti di po-

terlo canlare : e il Petrarca morendo , leghcra al

Signore di Padova, come la piii degna cosa da of-

frirsegli, una Madonna di Giotto, d' innanzi a cui

slupiranno i maestri dell'arle. Giotto dipinse nella

cbiesa superiore, sotio gli atTreschi di Cimabue, i

fatli di S. Francesco. Nella chiisa inferiore poi con-

dusse degli ampi airrescbi , in cui simboleggio le

virlu crisitiane e monaslicbc" La sania obbedienza,

la sanIa poveria, la santa caslitii, e in ultimo luogo

la gloria di s. Francesco sedulo sopra il Irono del-

r oro, raggianle di luce, vestito con una ricca lo-

nacdla da Diacoi.o, iritornealo da una moliiiudine

di angdi , cbe cdebrano e canlano il suo Irionfo.

In breve la vila di S. Francesco fii il soggetlo e

il fondo di tulle le opere di Giotto: fii il tipo, che

amorosamenle porto nel cuore e si piacque di ri-

|)elere e di sptsso ritrarre presso i Franccscani di

Verona, di Uavenna e di Rimini e in Sania Croce

di Firenze in una cappella e negli armadj della Sa-

grestia. Abbiamo nel Louvre una tavola di Giollo

mollo bella , denlrovi S. Francesco che riceve le

Sliinate: e la prcdella e parlila in tre storie mara-

vigliosamenle condotla in una delle quali fece quando

5. Fraticesco predicava agli uccclli. Solamenle un
povero paslore poleva inlendere e rilrarre coll'arle

la vila del Poverello di Gesii Grislo. Anziche sce-

mare il novero delle opere, falle da lui in Assisi,

noi siamo di credere, che le velrale coi patriarchi

i profeli, e gli aposloli in figure maggiori del vero

siano slale lavorale coi disegni di Giollo e di Ci-

mahue e coiifidiamo pro^arlo con evidenza nei no-

Slri monumenli. Anche Br,nino maesiro d'invetriale,

fii d'Assisi. Sulla lomba di S. Francesco, si raccolse

una compagnia d'artisli , ai quali piii tardi si ag-

giunsero Angiolello c Pietro da Gwbbio, che condus-

sero ie grandi invelriale del duomo d'Orvielo e di

Siena. Le invelriale poi della cbiesa di sotio , fu-

roDO fatle coi disegni degli arlisli, ai quali fii com-
messo > ia via d'adoriiar le cappdie.

Simone M'.mmi, scolare di Giotto, riposlo dal Pe-

trarca accaulo al maestro e una delle glorie della

scuola Sanese, \eiiiie ad Assisi per di[iingere nella

cappella di S. Marlino qiialche falto della vita di

(|Ueslo sanIo mouaco proleltore della Fraiicia. Fece

nel refellorio maggiore una Madonna con quatiro

santi d'inlorno; e una tavola per I'allare di S. Eli-

sabella d' tJiigberia. Marjarilone c Pietro Cavaliini

si proslraroiio in questo sanluario, e vi renderono

il Iribiilo della loro arte. Si lengono opera del primo

le giganlescbe ligiire so[ira una liiiesira della cbiesa

superiore: I'allro dipinse nella cbiesa di sollo una

magnilica Crocilissione. Quesle due opere soiio una



L' A L B U xM

oncrgica prolcsla degli anlichi lipi hizaiitini diiiaiizi

ai nuovi avanzamciili di Giallo.

II roinano Cavallini si dk-dc con laiilo spirilo

alia rt'Iigione cho fii (jiiasi Icnulo sanlo, e uii suo

Crocefisso parlo a Sanla Bn'r/ida , nclla chipsa di

S. Paolo fuor dollo imira. Margariloiie niori <!" aii-

ui 77; iiifaslidilo d'aver lanto vivuio, vcdcndo *a-

riala I' olii e gli onori nogli arlolici iiuo\i. Amlic
la sculluia, perrhe di nessuna arle vi fosse dilVllo,

cbbe in Assisi un illu>lre cuHore nel sccolo XllI ,

ill Fuccio liorenlino , cho scolpi il sopoicro d" una
iVanccsc, Ecuba di Ltisii/nnno.

Ncl secolo XIV Pttccio Cnpanna, scolaro di Giotto

dipinse nella Cliiesa di sollo la deposizione doila

cfoce, il .sopolcro di Gesii Ciislo , c niiuino sloric

della vita del Salvalore. A Piiccio noii pali ranimo,
di lasciarc il Sanluario di Assisi: tolse doiiiia nclla

cilia scralica e aiiche nel secolo XVI ora niollo o;io-

rata la I'amiglia Puccini : adorno coslui di pillure

la cappolk'Ua dclla Portiunciila ; ne vi fii chiesa

d'Assisi chc non avcsse qiialche cosa di sua inano:

pero visse onoralo cd amalo dai suoi concilladini.

Giotlino, die (jiianlo alia forma ci pare niigliorc di

Giotto, dipinsc la vita di S Aiilonio di I'adova nella

cappella a Ini intitolala; ina il Iciiipo distrnsso (juel-

1' opera. In fondo alia crociala dosira della rhiesa

di solto dipiiise la cappelia di S. Niccold di Bari.

Nel capilolo sollo le istanze del I'apa fece un cro-

cefisso con degli angeli e sanli clio piangono, e S.

Francesco e S. Chiara che prostesi li adorano. In

quesle pitlure di Assisi , e nei belli alTreschi di

Sanla Croce in Firenzc puossi vedere una perlVlla

unione di colori, il che era proprio di qnesto pit-

tore e la vila ch'egli sapeva infoiidcre nello ligiire.

Giotlino colli\6 la pitlura senza fame mercalo: una
lavola era rigiiardata da lui come un alio della

propria fed(!. Vi^so solitario e mori di lisico nel lior

deir cl.i. Tuddeo Gaddi dipinsc maravigliosamenle ,

nella crociala dosira della chiesa di sollo, I'isloria

di Gesii Crislo e della Sanlissima Verginc: la Visi-

lazionc, la Nalivila, I'Epifania, la Purificazione, la

Slrage degli Innocenii, la Fuga in Egillo, il Viaggio

iu Geriisaleinnie, Gesii dispulanle coi dollori, e nn

CrociDsso con Francesco e i discepoli prostesi di-

nanzi Bellissimi affreschi ! Nel 1320. Monsigiior

Pontani Vcscovo d'Assisi, fece dipisigere a liunna-

mico nuff.tlmncco nella chiesa di sollo la prima cap-

pella a destra dedicala a S. Maria Maddalena « Noi

altri pittori » solea dire cosUii « lavorando in que-

slo Santuario delle arti /idle, non altendiamn ad al

tro che a far sanli e sante sulle pareti e siigli alUiri

perche gli iwmini con gran dispelto dei demoni, sieno

confortati a virlii e a dicozione. Stefano liorenlino,

campalo da lunga infcrmita, irasse alia lomba di S.

Francesco per de()Or\i il tribulo dclla sua gralitu-

dine. Dipinse quivi con somma diligeiiza e amore

un'affresco, o per dirlo col vocabolo d'allora, una

sloria, che, scbbene non la fini, pure e leniila dal

Vasari per la piii mirabile di tulle le opere sue.

Giovanni di Milano dipinse nella rhiesa di sollo

aicune slorie della fanciullezza di Nostro Signore

Gesi'i Crislo. Qucsto dipinlore chc spira lullo reli-

gione nolle sue opvre , pregialo dal Vasan e ri-

poslo in onore del Rumolir, e indubilatameiitc Ira

I cnnlemporanei ([uello che diedc niaggior vaghezza

alio forme.

F iiilaiilo la scuola mistica iiila nei monli del-

rUmbria si avnnzava incessanlemenh! a ragginngcre

il line sovrnmaiio dell' arte cristiana , I" ideate dei

lipi : opera alia e nialagevole
,

perche condolla in

mezzo alio svolgersi del naluralismo. Pareva chc

una speciale beiiedizionc fosse congiunla ai luogbi

sanlilicati dal bealo Francesco di Assisi , e che il

profumo della di lui saiilila proservasse le arli belle

della corruzione nei coiilorni del colic del Paradi-

so. Di qui sollevaronsi al cielo, come incenso odo-

roso, le fervide c potenli preghiere ; di qui piov-

vero, come riigiada benelica, sulle cilia piii corrolte

del piano, le isjiirazioni di peailenza, che di luogo

in luogo si dilalaiono per lutia I'llalia. L'amico, il

condiscepolo di Ruffiiello , Andrea Litigi d' Assisi ,

nolo nella sloria della pitlura sollo il nome d'lnge-

gno , dipinse con grazia mirabile i (|uattro profcti

c le quatiro Sibille nella (Cappella eretla a spese del

Cardinal ffe«n7c in onore di S. Luigi re di Francia

e di S Luigi vescovo di Tolosa. Niccola di Fuligno, il

pitloro eleginco e melaiicoiiico della scuola Umbra, di

piii^e nolia chiesa di solto iiuelle belle slorie della

Passione, in cni il Vasari ammirava gli angeli chc

piangono , condotli con lania espressione da lorre

anclie ai sommi noil' arle, la speranza di far cosa

piii vera. Fuligno diode ad Assisi un altro missio-

nario delTarto, il religioso Pier-Antonio, che dipinse

nella cappella dello spedale un miracolo di S. Gia-

como. Ci e forza pero il confossare cho non senza

dolore veggiamo il Sae.luario d' Assisi andar senza

romnggio arlisdco del Perugino e di Riffadlo. Dello

slesso tempo sono i bellissimi contoduo slalli del

coro della chiesa di sopra, iiitagliali da Domcnichino

da Sanseverino (nellLiuibria) per commissione di fralc

Sansone da Brescia minisiro generale.

(Conliniia) Prof. Filippo Mercuri.

MOM.MEMO SKPOLCllALli DEI LA.NCl

IN S. JIAillA is AKACOELI.

II 10 otiobre IS58 moriva in Parigi Vinccnza For-

luiiaia Bigi, mogliera che fu del vivcnte cav. For-

tunato Lanci. Avvanlaggiala della slalura, l' inccsso

maestoso, ben liisposla e proporzianala delle mem-
bra, la fronle sorena, cui ciiigeva abbondevolc nera

capellalura c davano immenso risalto, squadrale so-

praciglia con occlii fermi e di ri^olula gnardalura,

le faitezze del vollo disegnale alTanlica, e a quando
a quando allegrale dal lampo di attraente sorriso,

li presenlavano gia uiio di que' lipi di romane ma-
Irone, che !e statue de' no..lri musei replicaiamente

ci rimembrano. II perche i'avresti giudicala I' em-
bleina della sanilii ; c tale per lo vcro saria slala,

so non fosse cho, da parecchi anni, occullo epatico
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MONUMENTO SEPOI.CRALE DEI LANCI IN S. MARIA IN ARACOELI.

nialore la travagliava. 11 marilo, che I'amd sempre

(li sinccro e leiierissimo amorc, dopo avere iadarno

ricerclii i medici d' Italia e di Geruiania d' alcun

rimedio , fii da ultimo consigliato a condurla in

Fraiicia alle aequo di Vichy : lo che mandava ad

effetto nel luglio dell'anno prcdetlo. Ma, compiula
la cura, secondo il prescritto rcggimcnto igienico,

dopo diec.i giorni che la Vincenza si ricreava in Pa-

rigi, la troppa cnergia del medicamcnto gli procac-

cio cosi precipitala la risoluzionc del morbo , che

riusccndo ad un ascesso interno, dopo sei seltimanc

di doloroso dccubilo, fii morta. Ella rcndea lo spi-

rito al Creatorc con eseinplare rassegnazione, assi-

stita dalle Suorc Agostiniane, c confortata dai Sa-

cramenli deila Chiesa. Fu gencralmcntc compianla

da' parcnli, ainici'e conosceiiti, fra' quali annovera-

vansi distintissiuii personaggi, che avcano potulo ap-

prezzare, rncntrc vivca, dclla eslinta Ic rare qualila

doniesticbc e ciltadine.

II desolato inarito la depositava ne' sotlerranei

della chiesa parocchiale della Maddalena , d' onde

prese cura di riconduria a Roma il piii prestamente

possibile: e proponendosi darle onorevole sepoltura,

diviso di prepararsi luogo anche a se mcdeSimo, a

lei dappresso, assieme al fratcllo di lui, il chmo prof.

D. Michelangelo, per I'cterno riposo. Pero ottenuta

dalla liberalita del Duca D. Lorenzo Sforza Cesa-

rini ,
permissionc di scavare il scpolcro ed crigere

il monumenlo nella Cappella , di proprieta di esso

sig. Duca, intitolata a S. Anna c alia B. Serafina

Sforza , nella Chiesa di Aracoeli, ivi non ha guari

die' all'opera compimcnto.
La fossa e scavata e murala. in forma quadrilun-

ga, rascnte al muro che prospetta la porta maggiore

dclla chiesa, nciradeguata ampiezza che a contcnere

Ire feretri si richiede. E ricoperia da tre lapide, in-

cassatc in larga fascia di marmo, la quale porta scol-

pita in grandi caratteri la leggenda :
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INVElM . MIHI . REQVIEiM

La lapida di mezzo e scrilla per la defunla ; le

due, a' lali, sono bianche per le memoric de' mori-

iiiri: e sulla scritta leggesi :

A. . ^ . Q,

VINCENTIA . FORTVNATA . BIGEA
Q . VIX . A . XXXXIV . M . TI . D . V

MOKBO . HEPATICO . CORREPTA

OlillT . PARISIIS . VI . ID . OCT . MDCCCLVIII

SYOS . ANTEGKESSA

liu; . DEPOSITA . EST . VI . KAL . APR . MDCCCLIX

WORl . DESIDERATISSIMAE . OPTIME . DE . SE . MERITAK

FORTVNATYS . LANCI . EQVES
p. c.

All'alligua parele e affisso il monuuienlo, di ciii

diamo il disegno, inlagllalo in rame; cd 6 opera del

cav. Francesco Maria Lanci, uno dcgli archilelli di

maggior grido in Polonia, fratcllo di Forlunalo. La

semplicita, la eleganza, la originalila e il saporc at-

tico che ridondano dal monuuienlo, atliraSo ralleu-

zione di chiunque visila quella cliiesa, e chiamano

a soffermarsi guardando : ne noi slaremo su cio ad

allungar parole di lode, perciocche il disegnalo qui

anleposto si manifesta per se medesimo quale egli

si ^, e nota e la valentia dclTaulore che il nome ila-

liano all'estero va illuslrando.

Le tre cpigraG scolpite ne' riquadri del basamento

furono detlale, come le soprariporlale, dal cav. For-

lunalo, e (|uclla di mezzo cosi dice :

FORTVNATYS . LANCI . EQVES
SIBI

VINCENTIAE . FORTVNATAE
VXORl . DVLCISSIMAE

ET . MICHAELI . ANGELO . EQVITI
FKATRI . PRAECLAKISSIMO

SEPVLCRVM . PARiVlT

ANN'O . K. S. MDCCCLTMI

In quella a deslra del riguardantc si legge:

IDEM
SACRIFICIO . PIACVLARI

• QVOTIDIE . HAG . IN . ECCLESIA

PERAGEKDO
CENSVM . PERPETVVM

CONSTITVIT

IN . PVB . TAB RETVLIT

THOMAS . GRADASSIVS . SOTAHIVS

>0N0 . KAL AFRILIS MDCCCLIX

Nell'altra in fire da sinistra e inlagliato :

LOCVS . COCESSVS . DONAT . CAVSSA

A . LAVRENTIO
SFORZA . CESARIM DVCE

QVO . IN . PERPETVVM CONDERENTVR . li

QVORVM . NOMINA

IN . TITVLO . SCRIPTA . SVNT

SCIIIBVNDO . ADFMT-. lOACniM . AlliJATVM . >OTAR

PRIDIE . LALCNDAI- . FEBKVARII . MIUXI'LIX

l)c' Irci husli collocali nclle apposile sopraslanli

trii nicchie , in grandezza naturale, quel di mezzo
ritrae la niorla Vincenza; quello a deslra di lei il

prof. D. Michelangelo; I'allro a sinistra il cav. For-

lunalo. II rilrallo del professore fii scolpito dal gio-

\aiiello scullore Francesco Garlo Lanci , ligliuolo

del preaccennalo Francesco Maria, die sotlo la di-

rczione del valentissimo (Jav. Eniilio Wolff, ha di

recente impreso a seguire (|ueir arte , e in quesla

s«ia prima opera da buoii saggio di quanto puo im-

promellersi dalla pcrseveranza di lui. Gli altri due

busli furono scolpili dal prcfalo professor Wolff, il

di cui nome solo suona un elogio maggiore di quello

puo dirsi con parole; e nel caso pralico fecc vera-

nienle uno sforzo d'ingegno, perciocche il bcl rilratto

della Vincenza e rica\alo piu da reminiscenze che

dal poco coslrullo possibile a trarre da due catlive

fologralie, che di lei rimancano. Sul fregio sono ap-

posti I'Alfa, rOmega e il Pro-Cristo in melallo dora-

to: in alto, sulla cimasa, e lo slemma della famiglia,

inlreccialo con eleganle ornamenlo di arte greca.

Xelio erigere siffallo luouumenlo la Cappella fii

lulla quanta ripolita, adornala, e fornita di nuove

suppellellili;e ben siconveniva a colanlo magnifica

Chiesa monumentale, cui ora e aggiunlo novello te-

stimonio di conjugale e fralerno amore, e di cristiana

piela. Prof. Alcssandro Atli.

FILOLOGIA DA.MESCA

Sig. Conle Pregiatissimo

Come polro io soddisfare alia dolla curiosila di

Lei su quelle FASCE che nel Canto XXIV dell'In-

ferno Iroviamo atlribuite al Fenicc? Dico al, e non

alia; perche piacemi di addotlar la lezione del Cod.

Tempi n. I che to fenice - come piu confonne al Latino

phoenix, che non fu mai feminile.

Aprasi ora la Div. Commedia (ed. di Fuligno 1-472)

e leggasi a quel luogo :

Cosi per li gran savi si comfessa

Che la fenice more el poi rinasce

Quandolcinquecenlesimo anno apressa

Erba ne biado in sua vita non pasce

Ma sol dincenso lacrime et amonio

El nardo et mirra son lullime fasce.

Di grazia , Vamomo , il nordo, la mirra son essi

pastura, o fusciatura di codesto mistico uccello '

Ovidio {Sictani. X V 79) dice che il phoenix . . . sticco

viit amonii. Plinio asseriscc , essere il nardo una

specie di frulice gradilo spica , el foliis. E della

mirra e pregovole la gocciola, la slilla {stacle), come

la lagrima dello incense. Ecco per taiito un appa-

rccchio di cibo, quasi direi, progressivo per lo fe-

nice, fino a clic s'adagia sul rogo, dove da ultimo

truova come \c fasce del suo rinascimento. Fasce dun-

quc non sono ne ramonio, ne il nardo, ne lampoco

la mirra: e pero nel SOM dev'cssero faUilii di lezione.
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Pill che (rcnl'anni m'ha giralo per lusln una lale

faiilasia, senza die io fossi capace di Irovare il baii-

dolo ad uscirne bene. Ecco die (in buon puiilo ri-

diicdendomi ella , sig. conle carilio) ho molivo di

conferire seco lei quanio mi avvcnnc di nolare in

proposilo, poco tempo fa, trovandomi avere fra le

niani il Lallanzio Jlumae 1468 Sweijnheijm el Pan-

nartz - {ed.pr.cann.) A|)punlo in calce di quel volume

fraleilo del Latlanzio di Subiaco 1405 (prime de' li-

Lri stampali in Italia con dala certa) slanno i versi

citali di sopra a queslo modo :

DANTES

Cossi per li gram savi se confessa

Chella pbenice muore: e [)oi reiiasce

Cbe al cinq; centeno ano se apreisa

Herbe: ne biado in sua viia non pasce

Ma sol de incenso lacrime: el amomo :

E nardo: e niirra: sun le ultime pliascc

Appena lello il tratlo, balenommi in men(e I'av-

viso. che quel nun polesse non equivalare a son : e

dovesse forse sdogliersi in su n, per dire su in le

ultime fasce. Cosi almcuo pare a me che s'esca della

diflicolta inestricabile che presenla la lezione vol-

gala, dando al redivivo fenicc fascialura per Io racno,

di nardo e mirra.

Ma ella mi stimola dawanlaggio a sciorinarle al-

tre avverlenze che io avessi mai fatle a luoghi con-

Iroversi della D. C. Non istaro a dirle che mollo

(cmpo addielro io sparsi il Giornale Arcadico in

Roma, ed il Ricoglilore in Firenze di tali erudite

iiiezie. Qualche aitra fiala mi {•. poi occorso di fare

atlenzionc a parole e frasi o lelte non bene, o men
bene interprclale. Eccone un elenco: e vorra dire

che sia come il mio finale Danlesco Spicilegio.

Io faccio uso della edizione di Fuligno (Numei-
sler l''(72); essondoci presunzione che quella derivi

da luslli, se uoii originali, cerlamente assai autore-

voli.

SPICILEGIO DANTESCO

Inferno C.l.v.32. una leonza icggicra el presta mollo
che dipel maculato era coverla.

r^a comune lozione e lonza. Ma se in luogo del-

Vc si fosse soppressa I'o, riraaneva lenza, cioe lince,

che pare veramenle ranimalc indicato da Danle: giac-

clie il poela altribuisce ad esso gli aggiunii che Ora-
zio Flacco, e Virgilio dicdero appunto alia lince.

Or. fugaces lyncas el ceruos elc.

Virg. Succinctain . . . inaculosae legmine iyncis.

— V. 42. di quflla fiera la gaela pelle

Neir cscmplarc Ddci sta scrilto sopra abrasione
gaiosa. Un villan di Mugello disse una fiala a me
V i suoi sono posli gaiosi per belle ricolle n Cio non
pcrlanlo gaioso non si Irovera nel Vocabolario.

— V. 44. nia uousi che paura non niidesse ecc.

e poscia in rima ueiu'sse, e Iremisse (da tremere).
Polrcbbe suppor.-^i, che come del verho dare ab-

biamo lultora diedi, diri, diede, die' cos'i si avesse in

aniico dkssc: della qual voce facesse coulo il poela

per ravvicinaraenlo di rima ;

— V. 54 che pordi lasperanza ddallezza

Forse deve leggersi che perd'i' (perde'io)

— V. 5.5 Equale i quci che voluntieri aquista

e giognel' tempo chi perderlo face

i mano per in mano trovasi al C: IIII v. 86 Inf.

La lezione dell'altro verso non pare da disprezzarsi,

polendo sdogliersi agevolmente in questa :

E giunge al tempo chi pcrder Io face.

Perchi^ chi acquislo , non perde gia pel tempo
,

ma bensi per colui che al tempo assognalo dal de-

stine o da Dio gli fa perdere I'acquistato

— V. 60. me ripignia ladove el sol si lace

Sarebbe adunque moglio riformalo il verso, se ora

si leggesse :

Mi repignea la dove 'I sol si lace.

ancho al C. V. v. 96 abbiamo :

menire chel venlo come fa citace.

con vezzo di lingua nell'uso del ci , che non e le-

cilo cambiare in si.

- V. 101 finchel vollro

verra che la faria morir condoglia

Faria, farehbe: quasi per optativo modo. E pcr-

che s'inlenda bene che sotto il nome di vellro viene

indicate un prode uomo, la n. ed. nel verso seguenlo

reca :

Costui non cibara ecc.

C. II. V. 41. perche pensando consumai lampresa
che fu nel cominciar colanto tosta.

Corn. Tacito ragionando di Fabio Valente. aveva
scrilto - agendi tempora consuUando consumpsit.

— V. 76 O donna de virtu sola per cui

lumana spctie cx('ede ogni contenio

da quel del ca minor li cerchi sui

Tanto magrada el luo coniandamento
che lubidir segia me fuss e lardi.

Prcmesso che la lezione di qiiest'ullimo verso pare

pill conforine airinlendimcnlo di Dante (av\egnache
I'ubbidirc sia diretlamoute pro])rio di persona, e ac-

ciduiilalmcnle di tempo) mi ferraero a rilevarc una
roinddenza di concetto fra il n. poeta ne' versi del

prinio tcrnario, c Cicerone in uii luogo del Sogno
di Scipionc. Codici ed edizioui (tutti a proposilo)

fanno dire al filosofo Romano che il Cielo e Dio.

Ecco il periodo : Nuvem tibi orhibus, vel polius glo-

bis connexa sunt omnia : quorum unus est caelestis

extimus, qui relitjuos omnes comphclitur SUM MUS I PSB
DEUS arccns et contincns caeteros; in quo sunt in/iti

illi qui volcunlur, stellarum cursus sempilerni. Ep-
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pure e ccrlo che ivi deve leggersi SVMMVS IPSE
( i. e. orl)is. il cicio delle stelle Tisse ) EOS arcens

et contuiens caeterof. —
L'crrrore. al mio inodo di vedere, dovrebb'csscre

nalo in origine dal fallo di qualclic rubricisia che
trovando scrillo cos, oppure eo v'abbia francainenle

anti'poslo in rosso una D.

C. nil V. 73. lu cbe honori scien/ia el arle

questi chi soiio canno cotanlo honoranza
il cod. Tempi s. O lu die onori scienza el arle.

Tempi 6 col

cod. Villani. i) Ui che honori et scienza et arle.

Xella maggior parte dell'edd. trovasi scnza nccessila,

e forsc con so^erchia eslensione di significalo :

O lu che onori ogni scienza ed arte,

Quesli chi son cb'hanno cotania oiiranza.

Sarebbc forse meiio arbilrario il leggere queslo se-

condo verso

Quesli chi son ch'han colanlo onoranza

scansandosi cosi la contrazione onranza che nell'ed.

di Fuligno non ricorre nemraeno al verso succes-

sivo, dove si legge ouontla nominattza. Di niodo che

si sarebbe tenlati a far di nierio deil'i: mc, e ieggere

spcdilamenle :

E qucgli : I'onoi'ala nouiinanza ecc.

C VH. V. 12. fe la vendetta del superbo strupo

strttpo, storpo, strop, per truppa. In una novella an-

lica di re Amadio cd Icilia si ha :

Diman sara nel campo sanza storpo

Con chi >orra giostrare a corpo a corpo.

Stropar nell' aniico Brelone ha senso di debellare

( briscr ) una truppa : quasi struppare. Onde forse

strupo, struppo, slruppamcnto, dislruzioiic di truppa.

C. XII. V. 56 corrien cenlauri armati di saepte

S. Pier Damiani in una letlera a Desiderio abb. di

Monte Cassino scriveva « Cuidam fratri sopore de-

pri'sso videre contigit quendam laciim iiiinii caloris

urdore ferccnlem , et piceos sulp/iureos que foetorcs

non sine tvtri finni vuluininibus exhalanleni : circa

quern lacuin ielcrrrimi quidain AEthiopcs nigris simi-

liter equis, sed excelsis, instar turrium, insidebanle.

Auche la similitudine relativa ai giganti che tro-

vasi al C. XXXI. v. 41 di questa Cantica, pare che

ritragga del luogo addolto del Damiani.

— V. 120. locor chinsu Tamisci (Tainesis) ancor si cola.

il carbone in lingua Inglese e detlo coal: in Anglo-

Sassone col: in Tedesco cliolo. Si cola pero polrebbe

forse spiegarsi, analoganientc a queste origini, per

H carbonizza, si dissecca.

C. XVII. V.63. Mo.itrando uno cha bianca piii che burro

II leggorsi qui assai netto jjii( che burro mi levo di

una fantasia (iroppo leggermente in\idiatami dal ch.

Muzzi) che forsc avossc ad cmondarsi cli'eburro (da
ebur, avorio). Ma poscia mi rccai a oousiderare che
Dante da ebur'', avrebbe ricavato ebore, e non gia
cburro: come da \Qpus'', si ricaverobbe lepore, e non
lepurro.

Purgaiorio C. V. v. 133-34.

Ricorditi dime che son lapia

Siena niife et disfecemi maremma.

In maremma presso I'imbocco delia sirada di Ravi
nella reale Emilia e un luogo denominato Femina
morta.

C. XI. V. 88. Di tal supcrbia qui si pagalfio

e colla slessa ortografia al C. XXVII v. 35 dellTn-
ferno trovasi - Che cuoprel fosso in che si pagalfio.

lo ho dimandalo ripetute volte a piii d'un lingui-
i'la se \'abbia esempio autorevole derivante da qual-
che libro o ccdicc anieriore a codesta edizione Fu-
lignate della D. C cbe serva a slabilire che la frase
s!a veramente pagare il fio, o non piutlosto pagare
al fio.

Quest'avvcrteiiza puo non cssere inutile, d6 ridico-
la, dopo che specialmente il Gherardini, nelle sue Ag-
giunle per un fuluro Vocabolario, nolo che la parola

fio e propriamenle il nome delia letlera Vpsilon in ila-

liano. Un esempio solo egli adduce in appoggio del

suo arlicolo. 3Ia due altri io potrei soggiuogerne
,

se fosse d'uopo.

Nicolo cieco da Firenze (Bibl. Laur. Gadd. pi. 90
inf. 37 0. 167 v)

Tauto sincero amor non si divida,

Ch'e sulTicienle dalll'A insino al fio.

ed Aless. Allegri Rime 3 Amslerodanio 1754 pag. 193.

per questo ci vale

Come nell'abbicci moderna il /io.

Ma nell'elenco de' significali atlribuili da Vocabo-
larisli alia voce F/o, quando siamo a quello di pena,

si rimane all'oscuro del percbe fio equivalga a dir

pena.

E un indovinello die io proposi gi.i a qualche

barba^soro. Ma Plulo fornisce il baudolo ad uscirne

bene.

(Aul'jlar. 4. 38) neque quicquam melius mihi

Ut opinor, quam ex me ut unam faciam iteram

Longam, laquej collum quando obstrinxero.

Quclla letlera allunqata e il fio ! che preso aH'in-

verso, fornisce apjjnnlo la figura dello impiccato. E
la forca (press'a poco la co>a slessa) diede nome di

se al malandrino, de'piii spiccali, che va qualilicato

non di rado per una forca. Se perlanto potesse so-

slcnersi la lezione pagare al fio , quel modo meta-

forico si risolverebbe in quest'altro : pagare alia

forca.

C. XIV. v. 87. La ov'e mistier di consorto divieto

Sicura lezione
;
per averne il giuslo senso ehe e
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il scgucntc « gente umana , perche poni il core

» la dove il bisogno (mesticr) del tuo simile (che ha

ji pur diritio ad essere soddisfallo) c diuieto , cioe

)) inibizione a te, di aspirarvi per invidia. »

Paradiso C. XIII v. 140.

Per vedcr un furare altro offerere

II Boccaccio nella novella di ser Ciappellello. Iin-

bolalo avrebbe e rubato con quella coscienza che un

sanlo uomo offerrebbe.

C. XV. v= 101. Xon donne coiiligiate, non cintura.

« On vit dans un tournoi mille chevaliers vetus d'une

» robe uniforine de soie nomme e coinlise. (Matlhiee

« Paris ches Chateaubriand).

C. XVI. V. 91. Et vidi cosi grandi come antichi

II march. Franzoni , benemerilo quanTallri mai

degli studj di (ilologia Dantesca, fa avvertire mollo

opporlunameiilc , indicarsi qui la illustre famiglia

de' Cosi: come appresso nel verso Cia cun ch'e della

Bella, si fa ceniio alia consorleria del cognome che

onorossi principalmeDle di Gian della Bella.

C. XXIX. v. 124. Di queslo iiigrassa il porco sant Anthonio

Et altri assai che son peggio che porci.

Xon e fuor di proposito riporlare qui un brano

di lellera, scritlami gia son niolli auni, da un doUo
Modenese. — Xel Dante di Padova non e specilicata

)) la nolizia del porro di Faeuza, o di altra citla.

» Dissi col Parenti che nel secondo verso peggio che

» porci mostra come n^il primo , porco e in senso

)i nalurale, e non figurato, come I'intendono i com-
)) menlalori. Eg i mi diedo ragionc. Voi ringraziate

» il s. Luigi Verlicchi voslro suocero, meco genti-

)) lissimo, deir avermi data la nolizia che la Cora-

» pagnia di s. Anionio della Ganga in Faeuza man-
« dava annualmente in giro nn majale col campa-
» nello al collo , che i devoli di giorno in giorno

» alimentavano delle loro brodiglic di cucina, finche

» maturo alia uccisione, grosso e grasso si vendeva
» a prolilto della Campagnia.

C. XXXII. V. 142. e segg.

E dirizzerem li occhi al primo amorc
Si che guardando verso lui penetri

Quanl'e possibil per lo suo folgore.

Veramenle ne f/rse tu caretri

Movendo I'ali lue credendo oltrarii ecc.

uf forse tu t'arrclri. leggono codd. c edd. Ma po-

teva essere scrilto - Varamenle NE SE' FOR TV
CH' ARRETRI. cioe : vcraincnte ne set fuori (dalla

fulgida aureola del primo AmoreWw che arrctri col

niovere delle tue ali credendo d'iuoilrarli: in soslanza,

tu che dai addietro, credendo di andare iananzi ec.

Sia che si voglia , caretri nella prima delle edd
della D. C. 6 una variantc testuale di sommo ri-

iie>oa bene impadronirsi deH'alto molivo che delto

la santa orazione iniziativa del Canto finale di quel
Paradiso, onde I'Alighieri fu ed e veramenle poela

leologo, e comico divino. Cosi sia ! e stia lunghi anni

a reggcre la nave della nostra civilla , iniziata da
essolui colla creazione d'un Latino che ritrasse da

tutli i dialetti italici. E perche fosse detto v.uovo,

non cesso, ne cessa d'alimenlarsi del vecchio, perso-

nificalo in quel miracolo di stile poetico che fu Vir-

gilio ecc.

Firenze 20 Gennaio 1860.

Luigi Crisostomo Ferrucci.
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\1 Harzo I860 Anno XXVII.

PORTA PRINCIPALE DELLA CHIESA Dl S. MARIA DELLE GRAZIE IN SANSEVERINO.

Alia (lislaiiza Ji un miglio circa da Sanseverino

e sul dorso di un monte in contrada la Foresta Iro-

TBsi crelta con annesso convenlo una Chiesa appel-

la(a in anlico di S. Maria Submonle, o Suramonte,
la quale poi fii delta delie Grazie, forsc per i mi-

racoii operali da quella Santa Immagine. II convcnto
fa ahitato nci rcniotissimi tempi dagli Ercmitani di

S. Agostino
;

quindi soUo Papa Alessandro IV fu

assegnalo da Guglielmo Vescovo di Camcrino alle

Suore Agosliniane.

Quando Alfonso di Aragona e Niccolo Piccinino

spogliarono lo Sforza delle cilia e castella della Marca
da lui tolle al dominio pontificio, i dintorni di que-

sta mia patria andarono piu volte a sacco, a fuoco,

ed a sangue, ed il suddctto Monastero dovettc an-

ch'esso soffrire danni gravissimi.

II P. Gabriele di Ancona della nobilissima pro-

sapia Ferretti (poi Beato) desideroso di collocarvi la

famiglia de' Minori Osservanli con I'autorita del Pon-

teficc Eugenio IV accctto nelT anno 1434 il lacero

asilo abbandonato dalle Suore Agostiniane.

Di poi Urbano VIII assegno la Chiesa e convento
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delle Grazie ai Minori Riforraali, dove poco stanle,

e precisamente neH'anao 1707 venne iissalo il Ridro.

E qui torna bene il sapere, che in queslo sacro

rccesso visse , e mori S. Pacifico mio conciltadino

della famiglia Divini , il quale per i prodigi ope-

rati, e cbe opera di conlinuo ha dalo rinomanza a

questo luogo.

Fra gli oggclli di arte che vi sono , e de' quali

vorrei dare in breve al pubblico la descrizione, e

amnii.a(o dagli intclligenli un lavoro lalerizio con-

servalisjimo. E questo appunio la guarnizione della

porta principale della nominata chiesa , cbe mi e

sembrala mcritevole di essere conosciulaj e percio

ne ho dalo qui il disegno.

L'arco di dotia porta e aculo a spalle iiichinale.

Scrvono per pilastri otto cordoni ,
quallro da cia-

scua lalo , i quaii proseguono sino a lulto I' arco.

Tra un cordone e I'aitro evvi allernativamente una

decorazione a fogliami di cardoj a pampani, e grap-

poli di uva, il cui tralcio csec da un piccolo vaso;

ed a fiori c foglie di vario genere sul gusto che ap-

pcllano bisan'.ino. Siffaltamente e decorata in giro

lutla la porta: ondc la diresli guarnita da otto ar-

chelli uno soprapposlo all' altro : Quello prossiino

r.H'apertura (1) del vano e lormato da una zona di

ornamenlo a basso rilievo coniposto di foglie di acauto

sninoso, quali dislese, e quali accartocciate, solto i

cui rivolti stanno accovacciali alcuni conigli, che si

moslrano per la testa , c per le zampe d' avauti ,

I'uno contro I'allro con siraelria collocati. L'impo-

sla di questi archelli 6 costituita per una parte da

foglia'ni scmplici, e per I'altra da un tralcio di pam-
pani, e di grappoli d'uva.

Con i conigli, con i pampani, e con i grappoli

d'uva inlese I' artisia di racchiudervi miNlici sensi

allusivi al crislianesimo. II coniglio in fatti allude

;illa solitudine, e gli Evangelisti propagatori degli

insegnanuMiti di Gesti Cristo ci lasciarono pure scrit!o

(he il Signore dicesse <f Ego sum vilis vera, et pater

mens ayricola est » ed altrove « Ego sum vitis , el

•cos palmiles «.

Se a questo lavoro si puo allribuire I'cpoca del

duodecimo al decimolerzo sccolo sappiamo che era

in voga in Italia a (|uei tempi il simbolismo animalc.

Questi ornamenli sono in terra cotta cavati , a

(|uanto pare, dalle stauipe. Devono essere stati poi

ri]>oliti col ferro da mano perita in quesl'arte, Iro-

^andosi la loro superficie le\igala e finitissima.

Luca della Robbia, che mnrilamonle e prinio tra

i maestri di lavoro in terra cotta inimagino il modo
d' invetriarli con una mistura, perche si conservas-
vero ; ma quesli, di cui parliamo si maiilengono a

mara\iglia, quantunque siano scorsi circa sci secoli,

perchii forse saranno stati sino dalla loro creazioue
al coperto, come oggi vi si trovano.

Saifcbbc desiderabile , che quesia maniera di de-
corazione, c di fregio (ornassc in uso, tanto piii che
ill Italia, ed anche meglio nelle iiosire province ab-
bondiamo di terra atta a formare lavori di qucsta
specie. Vedremmo allora abbellili di siffatle deco-

razioni non solo i tempi!, i palagi, ed altri sontuosi

edilici
,
ma anche Ic fabbriche minori , non tanto

per la modicita della spesa
,
quanto per la solleci-

tudine con cui si otterrebbero ornati di questo ge-

nere.

Conte Severino Servanzi-Collio

(1) L'aperttira del vano c alia melri due e cetiti-

metri cinquantacinque, sopra un metro, e centimetri

ventiquatlro.

GALLERi.V DANTESCA.

II eh. sig. Cavaliere Romualdo Gcntilucci di Roma,
generoso e splendido favoreggiatoro delle arli belle,

celebrato publicatore del Vnticano illuslrato, AeWAps
delle belle arli , di varie produzioiii del rinomato

Pinelli e del Perfetto Leggeudario (\), voile teste ag-

giungere un novello titolo alia fama cbe si e larga-

mente e meritamente procacciata, e crescerc di un
nuovo raggio la sua fuigida corona col formare que-

sta Danlesca Galleria. Indirizzato sempre I'animo a

nobili e grandiose imprese , concepi (2) // pciisiero

di rilrarre in ventisetle grandi quadri gli Episodl piit

interessanti della Diviha Commedia, perche cosi quelle

slupende concezioni, aperle fin qui solo alV inlelletto

de' pochi , entrassero per gli occlii nclla mente e nel

cuore delVuniversale, e sallargasse in piii ampio giro

la ghria del Poeta Cristiano.

Ad atluare il magnanimo e commendcvolissimo

divisamento non potea fare scelta migliore e piii ac-

concia al grave e difficile subietto del celebre Pro-

fessore Romano Cavalier Filippo Bigioli, potente in-

gegno, fornito di fecondissima immaginaliva c di clas-

sico gusto, come lo ap|»clla il ch. Prof. Cesare Ma-
sinij sommo pillore e pittore poeta e pittore filosofo,

a giudizio del Cav. Felice Romani (3). E il Cav. Bi-

gioli I'autore delle trecentosessanta tavole, o meglio,

magnifici quadri del Perfetto Leggeiidario, si mise

tosto alacremenle aH'opcra, e invcnto \4) e disegno

i ventisetle quadri , colorili poi dal medesimo , dal-

r esimio ch Professor e Chicrici di Modena , dal rt-

nomato Paliotti di Napoli, dal Grandi, dal Guerra,

dal Priora e da altri valenti Artisti: quadri nei quali,

per composizione squisita e ragionatu , per veritd di

espressione, per varietd di movenze c per vivacild c

forza di colorilo, risulta ad evidenza la felice ed ispi-

rata inlcrpretazione del Pnema.

I \enlisclte quadri (ognuno de' qnali e di metri

sei per lunghezza sopra quatlro di altezza), onde si

compone la Galleria Dantesca, sono i seguenti.

Inferno.

I. Dante smarrilo nclla selva.

II. Dante alia vista delle tre behc.

III. Dante e Virgilio alia porta dell' Inferno.

IV. Caronte al Iragitto delle Anime.

V. Gli Spiriii Magni ai Campi Elisi.

VI. Giudizio di Alinosse.
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forle, in che s'cra ej^Ii riUovalo, dopo avcre smar-

rila la (liritta via, si vetlcsorgor da lungi in fondo

al quadro il diunio pianola. Quasi al coniinciare del-

I'erla del colle slaiino Ic crudcli Gere die lanto di

gravczza c di paura porscro alio spaveiitalo poela,

e sono la leggora lonza di pel niaculalo coperta, il

ficro leone colla lesla alia e con rabbiosa fame c

la lupa che sonilira carca di lulte brame nella sua

niagrezza. hinan/.i a (|uesle belve si trova Dante in

alio di discciidere ali'oscuro t'ondo della valle sgo-

nu-ntalo alia lor visla, c specialnienle a quella della

lupa, a cui accennando colla deslra c vollala la fac-

cia a Virgilio, the avca nel niaggior uopo forluna-

lanienle inconlrato, par che gli dica:

Vedi la bcslia per cu' io mi voisi :

Aiutami da lei, famoso saggio;

Che ella mi fa Iremar le veiie e i polsi.

Inf. C. 1.

II cupo verdeggiar della selva egregiamcnte di-

pinla, il lontano raggio mallutino che languidamenle

rischiara le selvose onibr, c vcsle di luce la vallc

e I'erla del colle di grossi sassi e di vari cespugli

qui e cola ingombra, il Iruculcnlo aspetto delle fiere,

il lagrimoso volto di Dante, il tranquillo e sicuro

sembianle dcH'immorlale canlore del iigliuolo d'An-

chise formano un tulto da riuscir gradevolissimo a

chiunque v'aflissa lo sguardo.

.II. N

Dante alia porta deU'Inferno

Da cosi semplico c lenue soggetio ha saputo I'ini-

maginoso Cav. Bigioli cavar bellissimo parlilo ed

egregiamcnte varicggiarlo di telre ombre , di pal-

lide luci, di sfondi, di lonlananze, ed abbellirlo di

magnifica prospelliva.

Tra informi e fcrrigni massi di frastagliale e am-
nionticchiale pielrc s'apre la grave e pelasgica porta

infernale, per entro a cui si vedono in iscorcio Ic

anime Iristi di coloro, che vissero senza infamia e

sanza lode, correr Ic une dieiro alle allre, sdegnose

d'ogni dimora. Al sommo della porta in bigia o scre-

polata pietra scolpita si legge la morta scritta :

Per me si va nella cilt:\ dolente
;

Per me si va neireterno dolore,

Per me si va tra la perdu ta gente.

Giustizia mossc il mio alio Faltore
j

Fccemi la Divina Poteslale,

La somma Sapicnza c il prinio Amore.

Dinanzi a me non fur cojc create,

Se non elerne, ed io elerna duro :

Lasciate ogni speranza, o voi che enlrale,

Innanzi a quesla Ircmenda iscrizionesi vcde Dante,

il quale facendo ccnno ad cssa colla sinistra e ri-

vollo con la faccia a quel savio genlil che lulto

VII. Paolo e Franccsca nella bufera.

VIII. Ciacco fra gl' ingordi.

IX. Strazio di Filippo Argenti.

X. L'AiigcIo sgrida i demoni di Dite.

XI. L'arche di Dite e Farinata.

XII. Capaneo fra i violenli contro Dio.

XIII. Furore dei demoni acquetato da Malacoda.

XIV. Gl'ipocriti e Caifasso.

XV. Beltram dal Bornio.

XVI. Ugolino c Ruggeri nell'Antenora.

XVII. Lucifero nella Giudecca.

Piirgatorio.

XVIII. Virgilio c Dante dinanzi a Catone.

XIX. La nave governala dall'Angelo.

XX. I due poeli e Ic animc intenli al canto di Casclla.

XXI. Dante sogna I'Aquila d'oro.

XXII. L'Angelo a cuslodia del Purgalorio.

XXIII. I superbi caricali di pietre.

XXIV. Malilde nel Paradiso lerrcstre.

XXV. 11 carro di Beatrice.

Paradiso.

XXVI. II trono della Vergine.

XXVII. II trionfo della Divinita

Essendo gia stati condotti a fine undici di questi

quadri, voile il ch. Cav. Gentilucci esporii nel giorno

17 di Fcbraio del corrente anno , nella gran sala

della bibliotcca del palazzo Allieri entro dorala cor-

nice al chiarore di molti lumi, ad una numerosa

eielta di colte e gentili persone nostrane e siraniere.

Le quali ammirate alia bellezza di quel dipinli si

niaestrevolmente disciplinati e condotti, alia verita

dei danteschi concetti, alia naluralezza c semplicita

della composizione, alia ordinata e piacevole dislri-

Luzione delle parti, alia maestria e al decoro del-

J'arle, alia purita dcllo stile, alia variela delle scene,

al gralo armonizzar delle tinte, delle luci e dei ri-

lievi, al sempre nuovo aggruppar delle figure, at-

teggiar delle membra , arieggiar dei volti , animar

della persona, lumeggiare, adombrarc e rilevare ogni

oggetto ; restar non si polerono di festeggiare con

vivi e ripetuti applausi 1 inventore di si gradilo ed

istrutlivo spcttacolo e i valorosi che si dcgnamento

I'espressero, facendo ragione da queste alle altre di-

pinlure che rimangono ancora a vedere (5).

Gli undici quadri esposli furono i seguenti.

dell' INFEIt.yO

I.

Dante alia vista delle belve

E dal principio del maltino. Tra I'irradialo aspetto

di" un colle, iu cima a cui salir voleva I'Alighieri,

e gli orrori di quella selva selvaggia ed aspra e
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seppe, par che gli tlica: Maestro, il senso lor m' e

(luro.

A mano dritla della tela si apre sfogalo e bizar-

ranionte formato da roncliiosi macigui come un gran-

d'arco, il quale cou artifiziosa leggiadria e in mezzo

a tenue luce sfumala ci inoslra anime peccatrici ,

paludose acque con sopravi la barca di Caronte ed

iiifcrnali mura.
HI.

Caronte al tragitlo chile anime.

Quadro di maravigliosa bellezza ! in che non si

potea con piii verila, con piii edicacia, con piii vi-

vezza incarnare il dantesco concetto. Tutto qui ti

rapiscc: la ordinala distribuzionc delle figure, la leg-

giadra posizione dei gruppi, la proprieta delle po-

sture, la cliiarezza e morbidezza delle carni, il ri-

salto e il giuoco de' niuscoli, I'encrgia dcgli attegia-

menli, la gagliardia degli affetti, I'ardore della pas-

sione , il riscntito e caldo variar de' colori. Come
in fall! si potea mcglio e con piii accese tinte e con

pennelleggiar piii robusto tratteggiare e lumeggiare

la truculenta lierezza del nocchiero della livida pa-

ludc, del vecchio bianco per antico pelo, di Caronte

cioe, demouio con occbi di bragia, con lanose gole

che ritlo in piesulla nera sua barca innanzi ad un
enorme scoglio col sollevato e lungo remo sla per

ferocemente battere qualunque indugia di entrar

nell'aborrilo suo legno ? Come mai con piii evidenza

e varieta dipingere si potea lo smaniare , il pian-

gere ,
1' uriare , il disperare di quei sciagurati

che gia stanno ammucchiati entro 1' odiata nave ,

o sono per iscagliarvisi dentro precipitosamen-

le , o stanno spaventali a rimirarc il fiero ri-

guardo e il truce alto di Caronte ? Innanzi a que-
sta scena di pianlo e di dolore si trova da una parte

insieme col fido sua duca I'atterrilo Alighieri cogii

occhi affissati alia minaccievole sembianza dell'ache-

rouleo nocchiero.

IV.

11 giudizio di Minosse.

Stnpcnda e ancora la visla di queslo dipinlo. A
sinistra del quadro esotlo la spazioia e oscura volla

dell' cntrata al secondo cerchio infernale in luogo
rilcvalo e cospicuo sta Minosse orribilmente e rin-

ghia. Due grandi ali di vipistrello gli si spiccan dalle

spalle e gli si dispiegan davanti , cd una grossa e

torluosa coda gli si aggroppa e gli cinge il mezzo
dell'orribil persona. Innanzi a questo inesoralo giu-
dice d'abisso in lunga fila aggruppate si presenlano
I'anime peccatrici che vanno a vicenda, ciascuna al

giudizio. Si niostrano tutto in variate o naturalis-

sinic mosse, con ftiltczze condotlc con una si aperta
e rischiarata incarnazione, con aspclti si passionati,

inorriditi c disperati da non potersi riferire a pa-
role. Coa mirabilissima altiludinc eHigiato si porge
quel pcccatore che con Tabbassalo vollo e con la

faccia chiusa tra le mani lutlo si confessa a! cono-
scitor delle peccata; mentre un furioso demonio ri-

volto lo sguardo all'attorcigliala coda di Minosse che
con essa si cinge tante volte, quantunque gradi vuole

che I'anima dannata sia messa giii neH'inferno, gia

slende Ic avide mani per aggrappare quell'omai giu-

dicalo peccalore. Solto al fiero giudice si veggono
allri demonii che afferrati e arroncigliati i dannati
stanno per volgerii nel profondo dell'abbisso. Da un
canto dei quadro sopra uno sporgente e informe
raasso son collocali il Gorentino e il niantovano poeta

ambeduc con gli occhi drizzati a Minosse ,
1' uno

in sembianza di spaventato, I'altro in tranquillo e si-

curo aspetto.

V.

Ciacco fra gli ingordi.

Un acre denso e tenebroso per il quale si riversa

grandine e acqua tinta e neve : cerbero fiera cru-

dele e slrana con gli occhi vermigli, col ventre largo,

con la barba oscura ed unta che caninamente latra e

de' suoi latrati introna si quell'anime le quali son

dannate al tcrzo cerchio dell'inferno, che esser vor-

rebber sorde , e con le unghiate zampe gia grailia

e scuoia e sta per isquartare un peccatore : golosi

che qui e la giaccion per terra e immersi nell'ac-

qua: Ciacco che levato su sta a sedere sopra di se

e spiccato si mostra fra tutii gli allri quasi in mezzo
al quadro, e rivolge gli occhi e le parole a Dante
che ha Virgilio alia destra , forniano si variala e

bella concordia di parti , si vivo risalto di ombre
e di luci , si cospicua varieta di posture e di mo-
venze da rendere gratissima la vcdula della pre-

senle dipintura.

VI.

Strazio di Filippo Argenti.

A Filippo Argenli, a Filippo Argenti par che gr

dino da lutte parti della stigia palude i pcccator

ivi dannati, i quali con i bicchi occhi a lui ind

rizzati e con le mani e con le serrate pugna e con

le sollevate braccia , con lo slancio della persona ,

e con tutta la forza e la espressione dei volti e de-

gli atti fanno visla di awentarsegli addosso e fame
strazio. E gia cinque iracondi si son lanciati sopra

di lui che giace disteso e supino in terra; e chi af-

ferratogli i capelli , chi stringcndogli la gola , chi

serrandogli le garabe, chi addentandolo coi morsi,

chi sprancandogli dei pugni ne fanno orribil gover-

no ; mentre quel fiorenlino spirilo bizzarro ed or-

goglioso moslra nella conlorsione di lutte le mem-
bra, nel minaccioso braccio e nella dolorosa faccia

tutta la forza della rabbia che denlro lo rode , c

del tormento che fuori lo martira. A mirar lanto

strazio volge di sbiego il conlenlo sguardo I'olTeso

poeta che sorge drillo in piedi enlro la barca del

corrucciato e severo Flegias, in conipagnia deH'amato

suo condoltiero, il quale slringendolo alTettuosatnente

colla sinistra, par che ancora gli dica :
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alma sdcgnosa,

Benedetla colei ch<; in te s' incinse.

Inf. C. VIII.

Solca inlanlo la negra barca le onde della stigia

palude in questa e in quella parte sparsa di scogli

e ingombra da addensali nugoloni di fumo che si

diparlono dalle Cammeggianti lorri e dalle infocate

mura.
Tutto questo e con molto arlifizio c naturalezza

rilrallo e colorilo con franco e robuslo pennello.

VII.

LAngela sgrida i demoni di Dite.

Al mirar questo quadro di bellissimo architetto-

nico prospelto e cbe ti presenla una turba di spi-

rit! iufernali, non puoi fare a mono di non ricor-

dare quel nobiiissimi versi del cantor di Goffredo,

con cui imprende a descrivere I' orrendo concilio

dei tarlarei mostri.

Tosto gli Dei d'abisso in varie forme

Concorron d'ogni intorno all'alte portc.

Oh come strane, oh come orribil forme !

Quaut'e negli occhi lor terrorc e morle !

Slampano alcuni il suol di ferine orme,

E in fronte umana han chiome d'angui atlorle ;

E lor s'aggira dietro immensa coda,

Che quasi sferza, si ripicga e snoda ec.

Gerusal. liberata C. 4.

Sollevalo in alto, irradiato da splendidissima ed

abbagliante luce che rischiara i feroci aspetti degli

spauriti mostri infernaii fra loro addensati e ristretti,

sfolgoreggia presso all'orribil soglia della porta della

citta di Dite il messo del cielo. Coila destra bran-

dendo quella verga con cui aperse quella porta, che

non v' cbbe alcun ritegno , colla sinistra alzata e

minacciosa e col vollo pieno d" ineffabile disdegao

par che gridi a quel maledetti :

cacciali del ciel, gente dispetta,

Ond'esia oltracotanza in voi si alletta ?

Perche ricalcitrate a quella voglia,

A cui non puote il fin mai esser mozzo,

E che piu voile v'ha cresciuta doglia?

Che giova nelle fata dar di cozzo ?

Cerbero vostro, se ben vi ricorda,

Ne porta ancor pelato il menlo e il gozzo.

Inf. C. 9.

A sinistra Dante in bello e divolo atto inchina

al celeste messaggero, come glie ne fa ccnno il caro

suo duca. D'allato a questo gruppo si schiude uno

sfondo , in cui si mira in iscorcio una parte della

stigia palude e dellc tiammanti mura di Dite.

VIII.

V arche di Dite e Farinula.

Tra i globi di denso fumo e il fosco chiarore di

molie fiamme sparse per ogni parte che dclla ros-

sastra lor luce lugubremente rischiarano la prospet-

tiva di questo quadro con sorarao magislcro condolto

si presenta bellamcnte alio sguardo lutto il luogo va-

riato e ingombro d' infocati c scoperchiati sepolcri.

Da una delle infiammate arche si leva dritto in pie

Farinata e s'erge col petto e colla fronte, come avesse

in gran dispetto I' inferno. Sla colle braccia coftserte

al seno, c con la sdegnosa faccia fisso all'Alighieri

a cui sembra che dica :

Tosco che per la citta del fuoco

Vivo ten vai cosi parlando onesto,

Piacciati di ristare in questo loco.

La tua loquela ti fa manifesto

Di quella nobil patria natio,

Alia qual forse fui Iroppo molesto.

Inf. C. 10.

Dante compunto il cuore di paura a tal suouo im-

provvisamente uscito da una di quelle arche , te-

mendo s'accosla un poco piii al suo duca, il quale

dicendogli :

volgiti; che fai ?

Vedi la Farinata, che s'e dritto:

Dalla cintola in su tutto il vedrai

;

Inf. C. 10.

par che lo sospinga tra le sepolture verso lui.

CIFRA FIGURATA

i860
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Accanlo a Farinata si scorge uscire da uao sco-

perlo avelio la tcsla di Guido Cavalcanti, il quale

si 6 levato in ginoccliio per domandare al fioren-

tino poela novelle del suo figliuolo.

IX.

Furore dei demoni acquelato da Malacoda.

Danle sempre iniproiilato del caralteristico suo tipo

clie lo reude singolarissimo da tuiti e sempre avvollo

lie! suo lucco col cappuccio in tesla, in compagnia

di Virgilio effigialo sempre in doici e chiari lioea-

menti, colla fronle incoronala d'alloro e con un am-
pio inanto iodosso paslosamciile e naturalmente paa-

neggialo, si trovano alia bolgia do' baraltieri.

Di sollo al ponte die varca la delta bolgia sbu-

cali furiosamente i demoni con il loro capo Mala-
coda e tulti armali di ralli , di unciui e di ronci-

gii niinacciano di avvenlarsi coniro il Ghibellino

die insieme col suo maestro e con Malacoda slanno

in piedi sopra un largo ripiano avendo di fianco e

di dielro sforraali ed altissimi macigni. Spaventato
all'orribil vista e alia (iera minaccia di quei moslri

cosi orrendi di Alichino, di Calcabriiia, di Cagnazzo,
di Barbariccia , di Ljbicocco, di Dragbignazzo , di

Ciriatto sannuto, di Graffiacane, di Farfarello, di

Scarmiglione c del pazzo Rubicanto il poela si ac-

cosla con lulta la persona lungo il suo duca non
torcendo pero mai gli occbi dalla maligna sembianza
di quei raaledetti , i quali meatrc con gli afferrali

uncini gia si scagliano coniro I'Alighieri, Malacoda
che tenea sermone con Virgilio , voltosi lutlo pre-

sto grida con gran forza e facendo cenno colla si-

nistra: posa, posa, Scarmiglione.

A variare questa trista scena che occupa quasi
lutlo il quadro, si mira da una parte il lago della

bollente poce in che sono luffati i baraltieri, e al-

runi demoni che co' loro ferri respingono denlro i

hollori que'sciagurati, o addentano co'loro rafO quel-
I'anima malnala che esco_ fuori ad allcggiar la pena.

X.

Gl ipocriti e Caifassa.

Non potea con piii maestria essere ideato e con
piii arte essere condollo questo raaraviglioso dipinto,
in cui sovranameiite ed evidentemente spieca il lilo-

solico pensiero di Dante. Non si potrebbe piQ ac-
conciamentc descriverc questo quadro che colle pa-
role stesse dellimmorlale cantore de' Ire regui, come
abbiam fatlo i>arecchie volte anche per I'innanzi.

A due a due entro la oscura e piclrosa bolgia
s'avanzano gl' ipocriti con la lesla bassa, ed e con
iiiirabili e vivissimi locchi rilralta la lentezza del
loro andarc intorno assai con lenti passi e la me-
slizia dei volli e la slanchczza delle loro pcrsone
oppresse ed alTranle dall'enorrae peso delle cappe

denlro (uUe piombo e gravi tanle
Che Fedcrico le mctlea di paglia.

Inf. C. 23.

Son desse falte della laglia che si fa a Colonia per
i monaci con cappuccio basso dinanzi agli occhi e

fuori dorale in lal modo che abbagliano. lu mezzo
alia via giace altraversato e nudo un crocilisso in

lerra con Ire pali , che si dislorce e solFia coi so-

spiri nella barba ed e condannato a senlire

Qualunque passa com'ei pesa pria

Inf. C. idem.

Mentre TAIighieri lien chinato lo sguardo su quel

conDitto che si noma Caifasso, si vede grandemenle
maravigliar Virgilio rimirando quel inedesimo

disteso in croce
Tanlo vilmente nell'eterno esilio.

Inf. C. idem.

Dalla sommita della bolgia in un breve sfondo
si veggion degli aggruppali demoni che coi fieri

sguardi e co' crudi ferri minacciano di lassii I'Ali-

ghieri c il mantovano vale
, per cagione dei quali

scbernili e con danno e con beffa siffatta che dovea
lor molto noiare, s' eran raessi a correre lor die-

lro con r ali lese per volerii prendere , ma giunti
al sommo della delta bolgia s'eran ivi arreslati, che

. . . I'alla Providenza che (or voile

Porre ministri della fossa quinla,

Poder di partirs' indi a lutli lolle.

La semplicita del disegno, la naturalezza delle at-

titudini, la vivezza dell'espressione, lo splendor raa-

raviglioso che giltano quelle abbaglianli cappe ren-

dono questo dipinto di una singolare appariscenza.

DEL PARADISO

XI.

// trono della Vergine

Dal regno delle tenebre al soggiorno della luce,

dai torraenti ai gaudi, dall' infaniia alia gloria, dal

pianto al sorrisso dolcemenle ci trasporia la gra-

ziosa vista di questa splendida pittura Cessan qui
le forti e lugubri linte, i foschi coloj'i, le cupe om-
bre di morle, le dolorosa forme, le corrucciale sem-
bianze, l« disperale movenze, i spaventosi moslri, ma
lutlo e pace, serenita, lelizia, dolcezza e chiarila di

paradiso.

In mezzo a Candida e splendentissima luce che nel

centro si a\\iva e d'ogni parte per egual modo al-

lenla la Gamma, si vede assisa su di maesloso trono

collocalo fra le nubi la Regina del cielo coronala
al disopra da molli Angeli feslanli con le dispie-

gatc pcnne e ciascuno dislinto di fulgorc ed arte.

Pieno di baldczza e Icggiadria presso all'augusto so-

glio si mostra un angelico spirito che guarda negli

occhi la celeslial Signora innamoralo cosi che par
di fuoco ed
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c colui che porI6 la paliua

Giuso a Maria, quaodo il figliuol di Dio

Carcar si voile dclla nostra salnia.

Parad. C. 32-

Sollo a! (rono dclla divina Impcralricc, colla mcli'i

ililia persona nascosta (ra le nubi In iniri in uinil

atteiigiamenlo composia colei tanlo bella cd improv-

\idacliefii eagione 'di lulti i nos(ri mali, dai quali

lie afPranco Teccelsa nostra Corrcdenlrice.

A dcsira della Vergine scorgi assiso

quel padre veluslo (S. Pictro)

Di santa Chiesa, a cui Cristo le cliiavi

Raccomando di qucsto fior venusto.

Parad. C. idem,

e a iui d'appresso parimenti seduto e con i'aquila

accanto quel S. Giovanni Evangelista,

• che vide lutti i tempi gravi,

Pria che morisse, della bella sposa,

Che s'acquisto con la lancia e coi clavi.

Parad. C. idem.

A sinistra siede piii vicino a Maria queH'antico e

sconsigliato padre di tulti i viventi

per lo cui ardito gusto

L'umana specie tanlo amaro gusta

Parad. C. idem,

c piu lonlano con le tavole deirantica legge in mano
e con la luminosa fronte " '"

Quel duca, sotto cui visse di manna
Lc gente ingrala, mobile e ritrosa.

Parad. C. idem.

Fra le gloriose genti vedi piu basso spuntar dalle

nubi uu sanlo vecchio

Diffuso. . per gli occhi e per le gene

Di benigna Ictizia in atto pio,

Quale a tenero padre si conviene

Parad. C. 31.

ed e rinnanioralo Bernardo che rapito alia bellezza

dell'augusta Regina con un fervido slancio a lei si

rivoige , e sciogliendo rinfiammalo labbro con una

aria lanto celeste che i lineamenti di quel volto, la

raossa di quelle braccia lo dicono ratto in ispirilo,

par che intuoni la sublime e tenera canzone :

Vergine madre, figlia del tuo figlio,

Umile ed alta piii che crealura,

Termine Gsso d'eterno consiglio ec.

Parad. C. 33.

Poco pill sotto al santoabitatore di Ghiaravalle ecco

il pocta cristiano , ecco il pio Alighieri inginoc-

chiato cogli occhi fissi c attenli alia Regina degli

Angeli, in vista cosi lieta ed inebriala della snprema
dolcezza , in alleggiamento si devoto e pictoso da

compunger di lencrezza chinnque lo miri.

Queste brevi parole speriamo che varranno a dare

qualche idea di questi danleschi episodi cosi mae-

strevolmente ritraiti ed incarnati, e del bcllo c gran-

diose speltacolo che dovra essere ,
quando saranno

conipiuti lutti i ventiscllc quadri della Galleria Dan-
tesca.

Ci congratuliamo cordialmcnte c vivamente ap-
plandiamo al Sig. Cavalier Gentilucci autore di si

nuova e splendida impresa che con tanto amore ,

alacritii e a prozzo di larghe spese si studia di con-
durre a compimento piii presto che gli verra fatlo,

e che cerlaniente non potra fallirc a glorioso porlo.

S' abbia pure le noslre congratulazioni e i nostri

sinceri plausi anche il chiarissimo Sig. Cavalier Bi-

gioli mirabile interpctre dei danleschi concepimenti

e i valenti artisli che con csso Iui li tradussero in

animate e parlanli pitture.

Noi teniam per fermissimo che per quesla gran-

d'opera con tanto gradimenlo accolla e si vivamente
applaudita da quesla elerna citta maeslra delle arti

e delle scienze, ogni (6) colta nazione sard grata al

cav. Gentilucci ... ed accoglierd con benigno e spon-

laneo plauso queUa Galleria Dantescn, la quale men-
Ire fa correre alia Piltura un arduo e sublime ar-

ringo, retide popolare la piii alta poesia che abbia il

mondo , ed e nuovo tnonumento e mezzo possente di

civile progresso. Prof. Alessandro Atti.

(1) Vedi intorno a quesCopera i bellissimi articoli

del ch. Sig. Cesare Masini Prof Scgretario della Pon-
tificia Accademia di belle arti e del ch. Sig. Cav. Fe-

lice Romani: il prima publicalo nella Fama an. 1846
n. \1; il secundo nella gazzetta piemontese 21 Mar-
zo 1846 n. 65.

(2) Vedi il programma della Galleria Dantesca messo
a Stamp a.

(3) Leggi i suddctti articoli, in cui vi e uno splen-

didissimo elogio del Bigioli.

(4) Programma cit.

(5) Intorno a quesla prima esposizione leggi il Fi-

lodrammatico an. 2 n. 33.

(6) Programma cit.

LE PITTURE DI GIOTTO NELLA CHIESA

DI S. FnANCESCO IN ASSISl

(Con tin. V. pag. 27).

Ma quanlo tenera e calda fu la divozione dei pit-

tori assisiani, dei quali non fu pur'uno che non vo-

lesse ispirarsi e portare un tributo al Santuario tu-

telare della propria cilia ! Francesco Vannozzo di-

pinse la cappella di s. Antonio abate murata dai

duchi di Spolelo : il Martelli fece nella crociala a

dritia presso la Cappella dei due sanli Luigi , un
Padre Elerno. degli Angeli, e la Crocetissione - Gior-
gctto rappresenla il martirio di s. Sebasliano nella

cappella consecrata a queslo Santo c nella segrestia

fece la Fede, la Speranza, la Carita e la Prudenza.
II Martinelli , condusse a fresco in piccole dimen-
sioni delle storiette nella cappella di s. Antonio da

Padova - Nella quale Cesare Sermei rifece gli a£fre-

schi; poiclie le grandi opere di Giottino erano can-

cellale dai tempo e dall'umidita, dipinse anche presso
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LE PITTURE Dl GIOTTO NELLA CHIESA Dl S. FRANCESCO IN ASSISr.

[Appositamente disegnate sul luogo.)

il limitarc dclla chiesa di sotto I'annunziazione della

S. Vergine c la Nascita di Cristo da un lato e dall'al-

tro un angelo che pronunzia a Sara il nascimenlo del

figliuolo, e 5. Francesco che nasce in una slalla. Nel

core poi rappresento la Divina Coramedia di Dante,

I'Inferno il Purgalorio e il Paradise. Opere son quc-

sle cerlamenle inferiori a quelle dci grand! Maestri,

ne portano rimpronla del gcnio : ma pure sono una
liella testiraonianza della pieta e della gratiludine di

(juegli artisti. Adonc Doni di Assisi di|)inse i fatli

del protomarlire Stefano e nel doppio Chiosiro in-

nalzato da Sisto /Kcolori la vita del santo patriarca

e gli uomini illustri dell'ordine, di chiaroscuro, la-

voro slupendo. E nella testa del refeltorio lavoro a

fresco la Crocefissiouc di Cristo, con Gerusalemme
c Assisi nel fondo c san Francesco c S. Chiara a

pie della Crocc : nel refettorio piii piccolo dipinse

la cena ; la quale ripcle il Salimene nel refettorio

grande e opera veramente di manicra vaga e franca.

II Lampardli di Spello fcce nella chiesa , sotto il

Irono papalc, un'assunzione piuttostn mediocre. Be-
nedetto Forynoni d'lniola dijiinsc il cornicione della

cappella di San Niccola di liari. Nel socolo XVI Giu'
lio Danti di l*eri!gia, degno scolaro di Antonio da San
Gallo cesello in rame iriargentato e dorato I'impa-

reggiabile ciborio dell'altar maggiore della chiesa di

sotto.

II sepolcro di san Francesco fu tcnuto dai popoli

del medio evo per il piii glorioso e il primo dopo
quello di Gesii Cristo; e mentreche gti artisti vi por-
tavano il vero tributo de' loro pcnnclli , la poesia,

primogenita dell'arte traeva cola ad ispirarsi di ca-

sti e nobili pensieri; quasi riflettendo i santi raggi

del fecondo sole, cui VAlighicri dovca salutare na-

scentc. Sappiamo gia lo stupcndo cpilalamio pel mi-
stico maritaggio della Poveria (V. la sovraposta in-

cisione), cantato dall' antico poela di Firenze, esule

e vagante parimenti nell'Umbria. Dei poeti che cele-

brarono San Francesco ne sceglieremo due soli, il

beato lacopone da Todi, e Lope de Vega. Ne ci e men
caro di meraorare tante altre soavissiine melodic, raas-

sime le dolci e devote rime del Tasso.

(Continua) Prof. Filippo Mercuri.

CIFUA FIGURATA E SCIARADA
PRECEDENTE

Fra di cinque o lettor cerca ed avrai

II mio sccondo che e faCite assai

Qiiei che seguir si studiano V intero

Dagli uomini si dicon col primiero. S0FI-.4.

TIPOGRAFIA DELLE BEU.E ARTI

con approvazione pia:

DIREZIONE DEL GIORNALE

di s. Carlo at Corso n. 433
CAV. GIOVANNI DE-ANGELIS

direllore-proprietario
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CRISTO CHE PREDICA ALLE TURBE NELL ATRIO DEL TEMPIO.

{Affresco dipinto nella Chtesa di S. Maria in Monlicelli, da Cesare Mariani.)

A PIETRO ROl PITTORE

Venezia
Tu sai per pro?a mio caro Pielro, che non vale

il bene operare in un arte ad acquistare rinomanza,

ma che spesso i mediocri ingegni sono in maggior
grido; e cio non e difficile iotendere nel nostro tempo,
poiche a chi vuole venire in fama, conviene innanzi

tutto divulgarsi grande di sua propria bocca ; es-
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sendoche la gente spontanea si muove a seguitare

il primo che batte le mani. Queslo procedcre ora

si dimanda V arte del farsi valere, la qual frase ci

e giunta d'oltremonli insieme al manuale piii coni-

pito per usarne profittevolmente. Ma non tulli si sen-

tono chiamati a perdere il loro tempo dovuto all'arle,

in cotale giuoco di borsa arlistico , e vcdiamo in-

vecc i migliori ingegni operare, ed attendere paca-

tamenle il giudizio delle opere loro dalle genera-

zioni future. Tultavia se ripugna alia coscienza del-

I'artista il iodare se slesso. e ulBcio degli scritlori

il far palesi i frutti del suo ingegno ; ed a questo

si richiede sano giudizio ed esserc lonlani da ogui

lode soverchia, altrimenti si reca danno anziche gio-

vamento alia faina di quello di cui si licne parola.

Tali pensieri mi son rampollali sempre nella niente,

leggendo ne' giornali le niigliaia di arlicoli sulie opere

de' noslri moderni, ove i K.iiraelli i Tiziani i Cor-

reggio , sono proprio un nulla al paragone. Tu mi

dirai caro Pieiro, chc il proemio della mia lettera

e gia abbastanza luiigo c che non sai intendere la

ragione di averii io distratlo dai luoi geniali sludi

per farti leggere questa mia cicalala. Che vuoi, io

sono pitlore, e non m' inlendo Iroppo percio di mi-

sura e ordine nelio scrivere ; vorrei solo tu fossi

persoaso, che le cose da me delle sou vere, e che

si riferiscono in qualche modo al soggeKo della mia
lettera; la quale ha appunto per iscopo, di fare al-

frui conoscere un lavoro egrcgio recentemente con-

dotto a fine, e tcnuto in dimenticanza da que' tali

rhe ciarlano intorno allarle : da que' tali che non
si sono degnati far parola dci quadri del De Kossi,

la Ressurreztone di Crislo e il 5. Pio V: ne dei vari

lavori del Consoni, siccome: la tempera nella Biblio-

teca Corsini ; i! grandiose quadro nel palqzzo del

Duca D. Marino Torlonia , e le ore che decorano
la sala da ballo nel palazzo di Buckingam : lutte

opere che onorano granderaente I' arte moderna in

I^oma. Ma eccomi quasi fuori di sella; riprendo ora-

inai le briglie per non piu abbandonarmi lino al ler-

mine della mia corsa, senza pero far promessa ch' io

mi slia sempre saldo in sulle slaffe.

L' amico nosiro Cesare Mariani e dunque I'arle-

fice del lavoro che ti bo sopra accennato. Kgli come
lien sai non e un Leonardo, ne un Uaffaello, sib-

bene un giovane artisia che opera sludiando questi

maestri c facendo il potcr suo, per profitlare degli

amraaeslramenli che e' ci hanno lasciali. Non I'ami-

cizia che a lui mi lega, ma il pregio in cui tengo

le produzioni del suo ingegno, mi sospingono a darne
contczza.

Tra i molti rcslauri conipili al nosiro tempo nelle

Chiese di Koma, si dee annoverare qucUa in S. Ma-
ria in Monlicelli, antichissima Chicsa crisliana. Nel-

r abside della quale ancora si vede un avanzo di

musaico bizanlino. L'opera archileltonica e stata af-

fidala al giovane e valenlc Archilello Francesco Az-
zurri. II quale costrctlo a giovarsi de' vecchi muri,
ed in gran parte delle linee gia esistenli

, pel re-

slauro operate nel secolo scorso dal Sassi ; ha sa-

puto nulladimeno per mezzo della decorazione na-

scondere quasi per intiero ogni antica deformita. Ed
egli sarebbe riuscito certo , a fare cosa del tutto

lodevole, se maggiore larghezza di ainti non gli fosse

mancala. II qual difelto per verita, non si deve ac-

cagionare a nessuno ; esseudoche la Gongregazione
della Dotlrina Cristiana, a cui apparliene la Chiesa,

quanto era animata da buon volere, altrettanlo era

sfornita di danaro; e solo per I'operosila e discer-

niraento del suo Betfore D. Pietro Raimondi e po-

tuta giungcre a compimenlo di tale irapresa, che si

stimava per le sue strettezzc non fosse possibile con-

durre a fine. Onde cosi rinnovala la chiesa ricorda

a prima vista il fare del cinquecento, e come a quei

tempi, I'Azzurri ha voluto che la pittura figurativa

trovasse alcuii degno luogo nella decorazione: di-

scerniraenlo assai raro ai nostri giorni. Una volla i

pitlori erano architetti c gli architctti pittori, e le

arti loro erano assorellate insieme da sincero amore.

()ra gli architctti per contrario , non solo non in-

tenclotio di pittura, ma hanno per feimo che i co-

lori guastino le loro invenzioui immagiune a bianco

e nero. Laonde tanto piii si dee Iodare I'Azzurri ,

che vinta ogui tradizione accademica siasi ricondotto

sulla buona via degli antichi maestri; abbia offerla

amichevolmente la mano alia pittura, ed in conse-

guenza al pittore, che e il nostro Mariani. II quale

chiamato a dipingere a buon fresco molte pareli del-

I'edificio, e riuscito ad accomodarsi armonicamente

alle iatenzioni deH'architctto, derivandone per quan-

to era possibile , accordo di stile in tulta I' opera.

Per descrivcre i dipiiili del Mariani io non istaro

a menarti in ogni lalo della chiesa, e solo ti par-

lero dei vari soggetti da lui trattati, perche non si

abbiano a confondere coi lavori di altro artista, il

quale pure vi ha operato.

Innanzi tutto ti diro della volta, come quella che

prima richiaraa Io sguardo. Essa e scomparlila in

sei lunette, enlro ognuna delle quali sovra campo

d'oro e figurala una delle eroine dell'Antico Testa-

menlo, simltoleggianti le virlii della Vergine. In cia-

scuna di queste figure e benissimo significato il sim-

bolo ed il soggetto storico, quantunque didicile fosse,

il render chiara I" una e 1' allra rapprcsenlanza. E
non esiti punto a riconoscerle quali ce le descrive

la Bibbia. Cosi vedi umile Abigaillc, ispirata Giu-

ditla, supplicante Ester, ainorevole Berzabea, Debora

con aspetio fatidico , e Jaelc col chiodo in mano ,

tutta assorla nel pensiero di uccidere il neniico della

sua nazioiie. Nella parcte soltoslante ad ogni lunetla,

ed a lalo delle fineslre, sono variatament(! atleggiati

de' putti, che sorreggouo targhe o cartelle, ove sono

scriKi vari molli allusivi della Sacra St^ritlura.

Questo in quanio alia volla, in cui si ammira un

belltssiino accordo di effetti C di colori se togli i fe-

stoni che circondano le lunette , troppo vivamente

coloriti ; ma di cio non e mallevadore il Mariani.

Perche la pittura quando pur trova luogo, e oggi-

mai diveiiuta decorazione della decorazione, n(i altri

bada se la cornice slia bene col quadro.



L' ALBUM 43

Ollre le ligure <lelln volta e i pulli, ha il nostro

amico dipinlo iiclla parole che sovrasla I'organo suIla

porta della Cliiesa , due islorie dell'Anlico Tc-ila-

uiento: Mose diiniauzi al rovclo, ed il so^^iio di (iia-

cobbe. I quali dipinti figurano esserc due arazzi ap-

pesi e raggruppali alle eslremila , e cio fa accoii-

ciamente immagiiiato, perche dovendo le due islorie

essere figurale enlro due triangoli, torniali dalio ti-

nea della volta, bisognava che I'artista vinccsse la

diflicoha che nasce dalla irregolarita di quegli spazi.

Su! parapetto deH'orgaiio e simulalo uii bassori-

lievo ad olio , che ralligura : S. Cecilia assorta iu

celeste conlemplazione nel mezzo di uii coro di an-

geli ; e quesla opera e slata dal Mariaiii eseguila

suir invenzioiie del prof. Tommaso Minardi suo mae-

stro. Ha poi decorato con vari angeli simboleggianti

la passione di Cristo, la piccola cupola della seconda

cappella a sinistra di colui che riguardasse I'abside.

E per ultimo ha eseguito , sempre a buon fresco

due grandi quadri sulle pareti a dritla e a sinistra

del presbilero. Nei quali sono signi6cati due fatli

delfa vila di Cristo; I'uno e il chiamare d'inlorno

a se, per esempio di mansuetudine, i fanciulli; I'al-

tro e i'atto dell' inscgnare alle turbe nelT atrio del

tempio. Tale ultimo lavoro fii prova di tutto il va-

lore del Mariani nella invenzione e nclla pralica di

colorire a fresco; poiclie veramente ivi e boula nel

disegno e gagllardia di tinte, non comune in que-

sto genere di pittura, tale almeno
,
quale e prati-

cata prcsentemente. Che degli antichi sappiamo come
nsarono ; e tu ricorderai con che sguardi pieni di

maraviglia durante il nostro dilettevole viaggio nel

Friuli , abbiamo osservato gli affreschi del Porde-

none , miracoli dell' arte. Ti rammenterai ancora ,

come ci sembrasse impossibile poter giungere a tatila

vigoria di loni, e come i veneziani non Irattassero

la pittura a fresco allrimenli che quclla ad olio
,

usando cioe le velalure: pralica oggi presso che sco-

nosciuta. E Dio volesse che altro non avessimo smar-

rito; ma per nostra sventura, dell'antica tradizione

deir arte non ci rimane piii nulla, ed ogni artisla

al nostro tempo 6 costretto di rifare , a cosi dire,

I'arte tutta quanta : ne li dico i malanni del pec-

cato originale innestalo negli artisli fin da princi-

pio, cioe, gl' insegnamenli delle accademic. Ma uon

(i un soggetio queslo da trattarsi in una leltera, ed

altro non farebbe che rattristarci. In mezzo alle no-

stra miscrie ci sia di conforto, mio caro Pietro, il

jiensare che luttavia alcuni giovani di forte valore,

studiano il vero e I'arte nostra ilaliana , lasciando

che altri riceva ispirazione dai grandi trovali del-

I'arle moderna di oltremonti. lo tengo per fermo
,

che sia primo dovere dcll'arlista italiano, studiare

le opere dei nostri maggiori. Cosi fece il Mariani

e da tulto quanto il suo lavoro nella Chiesa di S. Ma-
ria in Monlicelli, Irasparisce un grande amore de-

gli antichi maestri senza che egli se ne sia renduto

pero servile imitatore. E perche le mie parole acqui-

slino fade ti diro: che fu chiamato a presiedere il

lavoro
,
quel valente ristoralore dell' arle cbe e il

prof. Minardi , nella italianit.i c nella purczza del

disegno a niuno secondo.

Quanto ho descritlo nella uiia lettera, spero, l' in-

vogliera, mio caro amico di venire in Roma e ve-

derc coi tuoi propri occhi, (jucllo che io non ho po-

lulo se nou imiierfettamente ritrarre con le parole.

Sara per noi grande consolazionc il riabbracciarli e

darti novelle prove deiralTotto che ti portiamo. Spera,

vivi felicc, c ricordali del luo amico lontano.

Roma 1 Marzo 1800.

Guglielmo De Sanctis

ALLA

ILLUSTRE ACCADEMIA FlLARMOMCA

Di Spolelo

Quando

Nel Di Xll Marso MDCCCLX

Ascriveva Al Suo Album Alcuni Candidali

Allietandone Viepiii La Fcsta

Con Soavissima Musica htrumentale

Nella Grande Aula del Palazzo Collicola Montioni

VJNCE.yZO SESTILl

Zelatore PassionaCo

Per Lo Inyrandimento delle patrie glorie

0. D. C.

II Presente

SONETTO

Sonaste il bel concerto: e li sonori

Raggi che I'aura oiideggiando stese

In piu rapidi ccrchi, e a' suoi tremori

Dolce su i sensi un brividor s'intese.

Sonaste il bel concerto; e a'suoi canori

Svariati sgorghi rimaaean sospese

L'alme per maraviglia, e su i bei cori

Di Paradiso una delizia scese.

Sonaste Amore, o sdegno, e pianto, o riso

Fallo vi venne avvicendar ne' petti,

Noli al cangianle colorar del viso.

Armonia portentosa or ti vegg' lo

Regnar sul Mondo, e in Ciel, su i nostri affetti

Sei tu la primogenila di Dio.

Dell'Abb. Carlo Prof. Pompei.
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RUSSINI (*

AD lOACHIIWUM RUSSINIUM

Slcmmafe adaucta domus tua quondam, oslendit honorem,
Virtu temq-.io virum, nobililate pari,

Sjderibus tripiici fuigenlibus igne superne.

His manus ima subesf, flore rubente rosara

Quae gerit: iiisislens sed el buic luscinia, canlum
Aut dedit, aut spondel suavilcr ipsa dare.

Sed polius spondet, quod lu pracstabis, amice,

Ingenio, et numeris, ullinic gente tua ;

Ultime, sed meritis et maxiuie ! suspiciendum
Europae atque orbi quern tulil AEmilia. —

Alois. Chrysostomus Ferruccius.

(*) // cognome Rossini si riscontra sempre laliniz-

zalo cost we' monumenti di codesta illustre famiglia ,

e segnatamente sulla grande campana delta torre di

Cotignola ( distrcllo di Lugo ) dove sta scolpito lo

stemma del patrizio, e mussajo di quella cnspicua terra,

Gabrieie Rossini, coUa ine)ni>ria » GABRIELLE RV-
SINO ANNO DOMINI MDCXVI »

Lo stemma nel suo quarto superiore rcca tre stelle;

e nelV inferiore una mano die sostiene una rasa sor-

montata da %in usignolo (luscinia!) con pariante al

lusione , e si direbbe quasi , preconizzarite il futuro
astro di quella famiglia, anzi d'ltalia e mondiale, nel

Cigno chc van ripetendo di Pesaro , perclic il di 29
Febhrajo 1792 nacque a Pesaro : dove il padre suo

Giuseppe trovavasi agli stipendii della Comunitd in

impiego di trombettiere.

SULLE TARSIE SWONESl.

Leltera ad Anton Giulio Barile.

Quanlunque i mici concitladini, o Giulio, siano
sempre slat! bonevoli verso di me, ed abbian vislo

ognor di buon'occhio i miei scritlerelli arlislici, ne
ban portato cii) nulla oslanle uu giudizio un p6
strano ; ban dello cioe cbc io per lo piii passo il

segno nel lodar ropere di cui mi vengo occupando:

e cio pel troppo amore che nutro per le cose della

niia terra, e pel meglio di que' suoi figli i quali si

studiano di mandarne avanti ia nobiita e lo spleudore.

Qucsta cosa cbe, cbi ben vede, nori fa disonore

ad allri ne a me, e non detrae all'ulile ne alia ri-

putazione, d'alcuno, io 1' ho lasciala andare per le

bocche dei piii; e parendomi cbe una cosi fatta preoc-

cupazione di spirito non fosse punto fondala , non
ho mai tenlato di vinceria, ne di faria tacere; men-
tre ogni qual volta mi e venuta Ira mano I'occasion

di parlare delle cose della mia patria ho seguilo co-

stauleincu'.e il mio fare, ^^ella qual cosa , socondo

a me sembra, non bo mai ollrepassato i conlini del

giusto, non essendo io di quclli che si briacano fa-

cilmenle di fuoco municipale, e sd gnando (|uanto

mai possa dirsi di far mercato della mia lode.

Delia quale se, come vuolsi, mi occorse mai d'es-

ser prodigo, ben potrei e dovrei esserlo nella cir-

costanza presente; nella circostauza vo dire, che le

Tarsie savonesi da me iu pnrlicolar niodo lodate ,

faran moslra di se all' Esposizionc deilo Stalo Sardo.

Questa volta pcro occupandomi deile medcsimo, terro

una via lutt'aPfatlo diversa; oiido a hello studio non

ne diro nulla , lusingandomi che altri ne parli in

mia vece, ed essendo ccrlo, chc come allri lavori

di questo genere sono slati apprezzali alle Esposi-

zionc di Genova, di Parigi e di Londra, cosi lo sa-

ran pure a ((uesta cziaudio di Torino.

Mcnlre pero dico , o Giulio , di non aprir bocca

sul merito loro , non intendo gia di non fame ne

anche un piccolo cenno. No , io non voglio trala-

sciar di fare qnalche cosa per quesle nuove Tarsie:

c sapcndo che anche queslo solo vi lorua gradito,

penso di descriverle, si per porgervene alnianco una

piccola idea , e si per obbcdirc all' affetto cbe rai

lega all'arle ed a chi la professa.

Siccome poi codest' opere, ordinate quali sono a

servire, non islanno da se, ma si appoggiano ad og-

getti diversi, dai quali in cerlo niodo discendano e

coi quali vien legali cou indossolubil Icgamc; cosi
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prima di parlarvi delle medesimc , che sono diio

cosi il conteimlo, vi diro qualche cosa dcH'oggello

al quale appartengono, vale a dire del conlcnenle;

c in allri termini prima di descriverai (juesti la-

vori , mi faro a descrivere il mobile clie ne va

allero.

Or questo mobile (ed ecco che senza mettcr tempo

in mezzo mi accingo all' interesse) e una ragguar-

devolc Scansia fatta ad uso di Biblioteca. La quale

essendo capace d'un bel numero di volumi, e d'un

eletla d opere d'ogni ragione per baslare al bisogno

del pill appassionato cullore delle leltere umane, o

del piii sollecito studioso di qualsivoglia disciplina

scentifica.

Pit mettervi inlanto, e Giulio sollo degli occlii

qualcbe cosa di |)iu deltaglialo, sappiale che que-

sto mobilie ordinato alTulBcio che ho dello, non fu

gia messo su come direbbesi a caso, ma lo fu con

tutta la maturitii di giudizio , e con tutlo I'accor-

gimento piii lino. E pero non offre mica alio sguardo

una mole che non voglia dir nulla, ma ranpresenta

un monumeulo artislico; un nionumenlo che pren-

de r aspelto d' un arco trionfale, e he seguito con

gelosa osservanza tulte le forme. E sorgendo sic-

come fa del banco che li sottosta, lascia che que-

sto banco medesimo formi un allro corpo da se
;

raenlre e banco ed arco dipendono I'uno dall'allro

e si collegano insicme; e con questo lor fare danno
iin lulto assai hello , un tulto che precede con la

piii ginsta misura.

Ed ecco in di presso che cosa sia questo mobile.

Ora poi che ne ho fatto queste parole di que-

sl'insieme, posso a farvene alquante altre delle due
parti.

E cominciando dalla superiore, vale a dire dal-

I'arco, dico che esso si regge principalraenlc .su di

bei pilastrini ; c che essendo serrato e cliiuso da

lutte le parti , e tutto adorno nella piii peliegrina

maniera , cominciando dal piii alto di tutti i suoi

raembri, e \encndo giii insino al piii basso. Per la

qual ragione supposto anche che non foste pratico

di cose d' arti , voi avete toslo ad accorgervi che

apparticne a quell' ordine d' arcbilettura die c il

pill ricco di tutli. Alia qual cosa ha volto il pen-

siero rarlefice per far prova anche da questo lato

di tutlo quello che puo e che sa fare.

A questo stesso ordine apparliene anche il banco;

ma esso siccome cosa di ualura di versa, non ha la

sveltezza ne le proporzioni dall' altra parte ; e cio

per essere molto piii esteso in lunghezza e in lar-

ghczza, e che piii imporla per dover essore di lunga

mano piii grave.

£ qui non diro nulla ne degli intagli che ador-

nano I'arco, ne dalle modanature che appartengono
air arco insieme ed al banco : queste cose essendo

per me d' assai poco rilievo , io le passo solto si-

lenzio. Ma poiche tanlo I'una quanto I'allra di que-
ste parti e ricca d' opere di tarziatura , veiigo a

parlarvi di cio che si trova in que>Ia parte ed in

quclla.

E ricominciando di bel nuo\o dall'arco , voglio

premetterc , che csso^ c adorno di codest' opera

quanto esser possa ; e che non facendosi ueppur
caso degli ornali dei meinbri di minor importan-

Z3 , e;tutto moiio ben deroraio ossia che si volga

I'occhio aile parti deirarcliilrave, ossia che si volga

ai|^pilaslri, ossia finalmente che si \olga agli inter-

colunni e alio specchio.

E prendendo a parlare del fregio, dico che que-

sto merabro ha uu'ornato ricchissimo fatto a rabesco.

]\'el quale ornalo si vedoiio in forma di medaglie i

ritratli di diversi illusiri ioliani, che ban fatto le

prove le piii mcraorabili per gli sludii, per le arti

c per la palria grandezza; e questi sono Giulio H,
Michelangelo Buonarroti, Raffacllo Sanzio, Galileo

Galilei, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Bra-

manle Lazzeri , Vitlorio Alfieri e Francesco Fcr-

ruccio.

E al di solto dell' architrave nelio spazio che si

trova fra i capitelli di fronte, si scorgooo in mezzo
ad allri rabeschi due altri ritratti; I'uno dei quali

e quello di Cristoforo Colombo , e I'altro e quello

di Xicolo JLiccbiavelli

Or questo e I'ornamento di quesia parte.

E da essa vencndo a quella di tac^^zo, cioe ai pe-

ducci dell'arco, alia sua lunelta e al suo specchio;

dico c!ie anche questa e adorna nella piii squisita

maniera: giacche nei peducci ha due Fame con co-

rone d'allore, nella lunella un rabesco che circonda

uno slemnia sormontato da corona reale. e nello spec-

chio iu hue ha ii [irimo quadro del moiido, la Tra-

sfigurazione cioe del Signore dipinta da Raffaello.

E quesie sono le larsialure di quest'alira parte.

Dalla quale passando allc parti lalcrali, ossia agli

intercolunnii, dico c!ie in ciascun d'essi si ritrovan

due quadri, onde dalla diritla sullo spazio piii alto

vi e la Prcseolazione al Tempio di Fra Bartolora-

meo della Porta, e nel piii basso vi c la Comuoione
di S. Girolamo di Domenico Zampieri ; e dalla si-

nistra nell'allro spazio piii alto vi e una Sacra Fa-

miglia di Lodovico Mazzolini da Ferrara, e in quello

piii basso lo Sposalizio della Vergine di Raffaello.

Siccome poi al di sopra di cosi falli quadri ci e

i due ritratli dei quali ho fatto menzione poco fa,

cosi nell'altro spazio che resla fra i due piedistalli

vi e per I'opposio un lavoro di solo rabesco.

Ed ecco le tarsiature di quest'altre due parti.

Per cio in fine che appartiene ai pilastri , dico

che anche essi sono ornati da cima a fondo d' un
lavoro di rabesco; mentre i lor piedistalli non souo
altrimenii forniii di simili coserelle , ma van lieti

bensi di figure ; e quesie rappresenlano le ore di-

pintc da UalTaello, o a Raffaello atlribuite.

E quesie sono le tarsiature (iell'area.

Venendo poi a parlare di quelle del banco, dico

che queste nou sono gi.i quadri, ne altre simili opere
del piii graude momenio, ma che rappre.seiiiano la-

vori d'orualo , denlro dei quali si scorgono di bel

nuovo in mezzo a rabeschi altri rilralti d' altri il-

lustri ilaliaui che .sono: Francesco Petrarca, Lodo-
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vico Ariosto, Torquato Tasso, Giuseppe Pacini Aine-

t\"o Vespucci, Audrea Palladio, Tiziaiio Vecellio, ed

Andrea D'Oria.

Tutli qucsti lavori si rilrovano nci pilastri , fra

1' uno e 1' aitro del quali si vedono degli ornati

d'un'allro genera, che s'accordano con quelli delle

imposte del v6lto e degli intercolunnii dei Banclii,

dei quali per amore di brevila non ho I'aUo di so-

pra il benche niinimo cenno.

Nella parte di mezzo si vede un candelabro con

dei iibri e dei ranioscelli d'allori.

Cio che ho delto delle tarziature di questo banco,

si vuole anche intendere di quelle del suo coper-

chio; le quali sono in tutlo conlbrmi a quelle dei

pilastri, salvo che non ha altra medaglia che quella

che ne occupa il luezzo, e che rappresenta un'altra

opera di Raffaello, cioe il Padre Eterno che divide

la luce delle tenebre.

E qui ho tinito di descrivere tulle le inlarsialure;

ma non ho (inito pero di tratlenermi sulle inedesi-

me. Imperciocche avendo detlo di non voler far

moUo del mcrito loro, non ho gia inteso di passare

sotto silenzio due cose; la prima delle quali e, che

lasciando pure dall'un dei lali i quadri e i ritralti

inlarsiati a coiori, voglio farvi osservare che gli or-

nati piu ragguardevoli essendo di color giallo, ren-

dano direi quasi 1' imagine di cose indorate; e I'al-

tra e che cosi gli uni come gli altri di tali lavori

sono tulti di legno nalurale, non adoperando I'ar-

tista n6 legni tinti, ne alcuno di quegli argomenti,

di cui non di rado fecero uso gli inlarsiatori anti-

chi: pel qual motivo egli e giunto a far quello che

essi mai non ban falto , e a portar cosi I'arte alia

sua maggior perfezione.

Tornando qui siccorae faccio al mobile da cui mi

sono dilungalo , reputo prezzo dell'opera il dirvi
,

che non e sol ragguardevole per la sua forma e per

le sue decorazioni, ma che lo e ancora per la sua

mole; conciossiache levandosi in alto come a simili

cose conviene, s'alza da lerra quanlo e I'altezza di

quasi sei melri: ed ollre all'essere adorno di lulli

gli inlagli richiesti dalla sua indole , lo e ancora

delle opere di scollura, avendo sulla fronte ire sta-

tue, le quali rappresenlaiio le bell'Arti sorelle.

E dalla mole del mobile passando alia materia della

quale e costrutto , dico che e tutto di legni finis-

simi di cui molli sono del passe , e molli invece

son forastieri.

Ma questo, o Giulio, cosi di volo soltanto e per

non omeltero di toccar lutlo quollo che puo muo-
Ycre la vostra curiosita. Dando poi addiotro un sol

piccolo passo, pen<o di farvi notar cosa che a me
pare di (jualclic imporlnnza, ed e quesla ; che per

cio che spetia airordino architcllonico di cui sopra

ho parlato, ([neslo mobile apparlicne al genere clas-

sico. 11 (|ual pregio non passer.i ne son certo senza

la debila lode, e lo raccomandera agli araatori del

buono stile. E per tal motivo inenlre al giorao d'oggi

prcvale da per lutto il gusto corroUo, si sapra grade
all'arlisla della buona scelta che ha falto; e lornera

a gloria sua e del paese I'essersi moslralo reslio a

prendere la sirada che batlono i piii; per la quale
se si puo dire che si segue la moda , non si duo
gia dire che si seguano i buoni esempii.

Quesla e lulla la lode che io voglio qui Iribu-

lare aU'Artefice. Dal quale mi ripromt-lto cose an-
cor piii degne di quesla , se di cose piii degne si

puo prelendere daH'arte sua. Allora poi lodero piii

ancora che mai non ho falto le larsie savonesi , e

i miei concitladini non avran piii a prendere le mie
lodi con non so quale diffalco.

Tommaso Torteroli

Biblioiecario Savonese.

ALCUNE OSSERV.iZIO.N'I DI GEOUO.NIA.

(V. pag. 7.)

18. Alia pag. 94 dell'lstoria Civile e Nalurale delle

Pinele Ravennali del mio avo Francesco viene nomi-
nala I'Arena rossigna simile alia Pesarese dei Monli
della Catlolica, o Focara se non che piii minuta, ma
del reslo formata egualmente di pietre dure, e di

parlicelle di ferro attralte dalla Calami la. Egli la

proponeva gia ai scalpallini , come piii alia a se-

gare li marmi, o rocce ; invece di quella che per

ordinario si adoperava.

Avvendola osservata anch'io colla lenle, I'ho rin-

venuta durissima, perche composla di Quarzo opaco,

di minimi avanzi di granili rossi, di alcune gemme,
6 specialmenle del giaciulo con alcune foglie di

mica.

Fatla quindi I'esperienza, si e divisa una Lastra

di Porfido ossidato all'aria in 15 giornale, quale era

lunga centimelri 6i, e larga cenlimelri 39 con la-

stra di rame, e dalo il suo lucido.

Dal che si deduce, I'Arena rossa del lillorale Ra-

vennale fa le veci dello Smeriglio, che e una pie-

Ira composla di allumina, silice, e ferro; ed il no-

minato Francesco nel Calalogo delle sue raccolte

naturali la dice rinvenula nei Monli della Carpe-

gna.

Collezione di Arene delle Dune marine delVAdriatico

e Mediterraneo.

1. Ouarzosa opaca di Fermo.
2. Quarzosa opaca di Senigallia.

3. Quarzosa opaca di Fano.

h. Quarzosa opaca di Pesaro.

5. Quarzosa rosea con gemme dei Colli della Fo-

cara presso Caltolica.

6. Quarzosa opaca feruginea di Bellaria.

7. Quarzosa opaca del Cesenatico.

8. Quarzosa opaca di Ravenna.
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9. Quarzosa rosea-micacea ferruginosa con gemme
presfo Ic bocclic del Fiume Savio.

10. Quarzosa rosea con gemme di Livorno.

11. Quarzosa opaca cou ferro ossidalo delle boc-

che del Tcvere di Roma.

12. Quarzosa opaca-micacea grossolana di Sicilia.

13. Quarzosa rosea della spiaggia di Bellaria. Ogni

libbra coutienc un' oncia di ferro ossidato.

Marco Ginnani, Segretario

di corrispondenza Scientifica

de Quiriti di Roma.

CORSA PER PARIGI A 15 CENTESIMI

Le Velture

Spesso io sono rimasto a conlempiare , ridendo,

gl'ingombri delle vcllure, si frequenii in questi o-

ceani di fango, che a Parigi si chiamano slrade; —
una vcllura per Io sfratto che si permelle di arre-

stare la marcia d'un convoglio funebre, nn omnibus

che sbarra la slrada a uu elegante coupe, una car-

relta che fa fcrniarc una cittadina con Ic tenJiue,

mi sono sembrafi scnipre degi'incidcnli da ridere ,

c ridendo ho ringrazialo il cielo di nou avermi falto

r.ascere come Eruclito che piangeva sempre — Ih !

che gusto !

Vi domando io se c' e cosa piii incomoda e piii

ributtanie di quelle scatlole ambulanli, dipintc a co-

lori impossibili, porlanli in mezzo alle reni una ci-

fra spaventevole, e cue per un franco e cinquanta

Ti trascinano da un capo all' altro di Parigi ? Di-

mando io se c' e ccsa piii ridicola di quei lunghi

intestini di legname detti Omnibus, guernili di po-

sti , ove 16 pcrsoue, medianle sei soldi , hanuo il

Tantaggio di rendersi incoraode le une alie allre ?

E queir uomo , coverto di una coppola equivoca ,

quell'essere anfibio che sta mezzb in vettura e mezzo

sulla slrada, e che (i getta di lanto in tanto n<!ll'orcc-

chio, come il rilornello di una canzone, i nomi delle

strade che percorre I'omnibus, che ha di comune con

la specie umana, questo conduttore, incubo dei cer-

velli amraalali che non sa far altro che inghioltire

de' soldi indecenli nella sua saccoccia senza fondo ?...

E le cosi delle correspondances?.ScommeUo che

non sapete che significa quesla parola applicata alle

persone che si fauno trascinare in un omnibus. Ve

la spiego in due parole — Le correspondances e un

bocconcino di carta slampalo, rosso, o giallo,o bianco,

medianle il quale voi aspellale in un bugicalloio

oscuro I'arrivo deWOmnihus per monlare in un al-

tro con gli slessi sei soldi che avete gia pagali —
Intanlo »oi aspellale nel cosi dello bureau ( leggi

mastrillo), I' Omnibus arr'wa: — e pieno, complelo lino

a dentro la coppola del conduttore , con pazienza

aspellale il secondo, il terzo, il quarto, e arrivale

due ore dopo al sito ove sietc diretto !

Bella consolazione, specialmenie se si tratta di un
invito a pranzo !

Giungere quasi a tempo per here . . . il catfe !

10 disprezzo i fiacres: — detesto i cabriolets !

Quesli veicoli di forma indecente mi producono

un mal essere insopporlabile, e mi fanno quasi ve-

nire la voglia di andarc a piedi.

E queir uomo che col berretlo in mano vi aprc

Io sport. Ilo della vettura, e prelende due soldi, per

queslo stupidissirao nieslicre?. . E una cosa che

locca i nervi!. . . . E le facce dei cocchieri , che

sembrano lante calamite di schiafli, a cui volenlieri

ne applicbereste una mezza dozzina ?

E quel piccolo quadrato di cartone , porlanle il

numero della vettura, che il cocchiere vi fa sdruc-

ciolar nelle mani, mentre entrate in carrozza , di-

mando io cosa significa quel numero ? Quale e la

sua ulilila ?

Voi mi rispondete , che se io dimenlico quallro

cento mila franchi in un fiacre, saro felicissimo di

rilrovarli niediante quell'insipido pezzo di carta.

Bisogna proprio dire, che avete una straua idea

di me, facendomi una tale risposta.

Prima di tutto; io non posseggo quatlrocentomila

franchi, e anche che li possedessi , non me andrci

in carrozza coi quatlromila franchi nel gile; e messo
ancora, che fossi cosi pazzo, non Io sarei al punto
di scordarmeli nel mantice del jiacre , e poslo che

li scordassi , credcte voi che io conservi preziosa-

mcnte il numero della vettura sul mio cuore, come
una lettera d'amore ?. . . Bah ! .. non vorrei far al-

tro — II cocchiere mi da il numero , io Io piglio,

ne faccio una cigarette, o quando i nervi sono piii

irrilali, Io straccio in minutissimi pezzi e mi diverlo

a farli volare dalla portiera — Ecco cosa faccio del

vostro numero !. . .

11 coupe e una vettura piii civilizzata : — vi si

puo dormice quasi cosi bene che in diligenza... cioe

vi si dorme malissinio — II coupe costa due franchi

all'ora, ma alraeno cammina, corre, vola e non vi

fa crcpare una vena in petto. — II cocchiere e messo
discretamente, ed evita di farvi prendere una botta !,..

Un amico che vi vede in remise puo credere facil-

menle cheabbiale ollomila franchi di rendila e che
quclla vetlura vi apparlenga — nieno male !.. II coupe,

che conosce la sua importanza , diflicilmente si ar-

rischia nelle strade del fauborg du Temple, esso in-

vece pompeggia nel quartiere Breda, e sul boulevard
degli Ilaliani — La e sul cenlro, la sua vita.

li fiacre s'incarica di condurre il borghese ai suoi
affari, I'Omnibus Irascina gl'impiegati al buro, e la

voilure de remise mena i bons vioants — II cocchiere
del fiacre dorme alia porta di casa di un usciere :

il cocchiere del coupe fuma il suo sicaro alia porta
della Maison d'or

, quello dcW'Omnibus non dorme
mai, e fuma la pipa di un soldo !

II fiacre esce di sorvizio a mezzanotle, la remise

si melte in ordine alle undici della sera: I'uno ti-

niscc quando I'allra incoraincia: —
Gl'inglesi invcniori brevettati dello spleen, hanno

immaginato il cab.

Questa vetlura e il mondo alia rovescia : il coc-
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chiere sla sopra, e il signore sotlo ! Del resto la posi-

zione e comodissima per ricevere dei colpi di fru

sla sulla faccia, e per darvi a una quantita di ri-

flessioni filosoliche sulle code dei cavalli , cosa di

uii inesprimihile vantaggio e pei lilosofi e pei ca-

valli?... II cab si e inlrodolto a Parigi, per uso c

consumo degl'inglesi che vengono a visitare le (orri

di notre-dame, e io lo lascio interaineiile a loro di-

sposizione: amo meglio aiidare a p/edn e una velturn

pill comoda e meiio dispendiosa,

II coucou e la (arlaruga delle velture. — II coucou

riinonta per la sua anticliita all'entrala del Re Pipino,

I' ha I'abilita d'impiogare Ire ore da Parigi e 5. Cloud,

menlre la slrada lerrala impiega 13 niiiiuti.

Ma almeno si e sicuri di non ronipersi le gambe,

e di non sbaizare a niille nielri di distanxa, se raai

salla il ticchio a due iocouiolive di darsi un bacio

fraterno !

Viva il cocou: la barca della neve delle vetlure!...

la lumaca delle carrozze !...

Et satis de hoc !
1'.

LE PITTURE Dl GIOTTO NELLA CHIESA

DI S. FRANCESCO IN ASSISl

(Conlin. V. pag. 40).

Per tal nianicra I'arle e la pocsia rifulsero inloriio

alia lomba di San Francesco di Assisi - Ouando il

devoto pellegrino , iraendo da Perugia , risla sul

ponle di San Viilorino, rapito di lueraviglia dinanzi

al colossale edificio e alle immense fabbriclie clie

compongono il sacro Conventoj le niemorie del tae-

dio evo e deJl'arle e della poesia, e dell'isloria gli

si affollano alia mente: Sale il colle del Paradiso: per-

corsi i golici loggiati, cnlra nella chiesa di solto -

Chi puo ridirc il sussulto dell' anima. Le pareti nar-

rano i faiti slupendi della vita di Gesu Cristo e del

suo servo Francesco.

In fondo alia Cappella del CrociGsso son due parti

che mettono in un doppio cliioslro gotico: questo e

il cimitero , il Campo Santo della Basilica France-

scana. I qualtro chiostri , sono spaziosi e magni-

fici: La parte occideiitale del Convento e prolungata

sovra un'alla e scoscesa garra, nel cui fondo scorre

un lorrente. I religiosi hanno aperto per mezzo a

ua bosco sul declive del colle dei vagbi passeggi.

Quelle pero che non ha chi 'I soraigli e il loggiato

gotico meridionalc onde si scorgc lutta la valle del-

rUmbria, e il lurchino orizzonte dellAlto Appennino.

A pari allezza di Assisi sorgono a modo d'anfiteatro

le pilloresche citta di Spello e di Treoi : nei seni

dei monti stanno sparse le mine di vecchi castelli.

In mezzo al piano, sovra un collicello isolato, Afon-

lefalco disegna le sue lorri nell' azzurro del cielo.

In fondo e Spoleto colla rocca: gli sla di contro Pe-

rugia. ... La veduta e tanto pitloresca che non

puo trovar paragone, tranne in qualche paese idcale

degl'antichi dipinii catlolici.

La citta d' Assisi da per ogni parte indizio di

molta religione
;
poiche ad ogni passo t'imbatti in

un Santuario.

Evvi la chiesa di Santa Chiara ; la chiesa della
Minerva; la cattedrale di san RufBno con I'alla torre
e la bizzarra facciala; la Chiesa nuova, fabbricata
nel luogo dove fu la casa paterna di san Francesco;
suir estremita orienlale . accanto alle aniiche mura
fiancheggiale da torri merlate siede I'umile Convento
dc' Cappuccini. Le vie son quete e moslrano ancor
delle case del secolo XIV° e XV°, dipinte al di fuori.

Sono de' pezzi d' architettura bellissimi - bcllissirae

sopra altra cosa sono le pitture delle Madonne. Kgli
c una lezione continua , un' oggetto di amenissimo
studio. E I'avanzo feudale della cittadella ? . . .

O antica citta d'Assisi ! dolcissinia , tranquillisr

sima, il viaggiatore narrera di te le piu belle cose !

(Conlinua) Prof. Filippo Merciiri.

CIFRA FiGURATA
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CIFRA FIGURATA PRECEDENTE

Le cijre figurate hanno pregio nella loro difjicoltd.

Intendami chi po ch' t' mi intend' io.

TIPOCRAFIA DELLE BELLE ARTl

con approvazione piazz

DIREZIONE DEL GIORNALE

di s. Carlo al Corso n. 433

CAV. GIOVANNI DE-ANGELIS

direttore-proprietario
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IL REV. P. FELIX PKEDICATORE IN PARIGI.

II P. Felix e nel pulpito della chicsa di Nostra

Donna in Parigi il successore del celebre P. Lacor-

dairc (1), ed 6 I'emulo della gloria di lui. Benche
egli nelle sue prediche abbia adottata la fama ac-

cadeniica del suo predecessore, pure il P. Felix si

e couservato fedele alle tradizioni aposloliche della

Compagnia di Gesii nella quale egli e ascrilto. Fra
una quaresima e I' altra egli impiega il suo tempo
ad evangelizzare le citta di provincia, ed a predi-

care ne' conventi , lasciando da per tatlo memoria
profonda del suo zelo instancabile. E un operaio evan-

gelico, quale lo desiderava il Lojola, che sparge ab-

bondantemenle il seme della parola, che non peusa
mai alle sue forze quando lo chiama la salute delle

anime, pronto al marlirio ed a partir per la Cina
nello scendere dal pulpito di Nostra Donna ove il

bisogno lo richiedesse.

Le sue prediche non hanno cancellalo la memo-
ria del Lacordaire, ma sono sempre rimaste degne
del suo uditorio. La sua voce non e estesa e sonora,

il suo gesto e vivo ed acconcio alia limpidezza del

pensiero, cd al calor dello stile. Talvolta la sua im-

maginaziouc esce dalla dissertazione religiosa, e la-

scia intravvederc alcune poetiche dipinture quasi
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come un ridente paesaggio visto dalle fenestre di

un chiostro; nia ben presto I'austera verila riappa-

risce e il predicatore ripiglia il severe cammino.

Cerlo il P. Felix e uno de' piii forti ingegni del

lempo nos(ro, e pero abbiamo creduto pregio del-

I'opera adornare col sue rilratto le pagine del no-

stro giornale.

(1) Vedi anno XV pag. 92, ove si scorge il ma-

gnifico somigliantc ritratto del grande Oratore.

Fillante Cillenio celebre Paslore di Arcadia in

morle dell'Arcade Paslorelia Euridice Partenide sua

figliuoia, Eiinodoro Pelopeo P. A. (Prof. G. I. Mon-
tanari) offeriva un tribulo di dolore neila seguente

Elegia.

Sconsolala Elegia dctlami un canto

Che un poco alleggi il mio dolor, o alraeno

Dipinia di pieta piangi al mio pianlo.

S' io alie lagrime Irisli allargo il freno,

E fo I'aria suonar de' sospir miei,

Se al duol la lingua, e la ragion vien meno,

31esla Elegia maravigliar non dei,

Ma conoscer da te ch' io n' ho ben d'onde,

Ne tanla doglia in sen chixider polrei.

Io vidi gia del Tebro in sulle sponde

II buoii Fillante (*) colla sua fainiglia

Posato aH'ombra delle amate fronde :

A lui da lato una leggiadra figlia,

Clie ridestando la palerna lira

Fca il cor tremare ed inarcar le ciglia.

l)[ suore e di fralei slaoio si aggira

A lei d' inlorno, e per dolcezza gli occhi

Bagna il padre di gioja, e ne sospira.

Tracan d'Arcadia al caro suoao tocchi

I pastorclli, c ad ascollaria inlenti

Stavan qual chi null'allra cura tocchi :

Mentr' Ella il labbro agl' ispirati accent!

Sciogiiendo, di Colei cantava il raerto

Cui non nocquer del scrpe aniico i denti

Parea leggesse il gran mi-^lero aperlo,

Cosi a\ea gli occhi alle superne ruote.

Tulli fer plauso, e la donar d'un serlo.

Partian laudando le possenti note,

E portavano invidia al Geiiilore :

Diccaii, chi piu felice esset mai puole ?

Oual fu Fillante allor, qual fu il luo cuore,

Quando la tua carissinia Euridice

Tu vedevi degnala a taulo onore ?

Chi piii di Te fu allor lielo e felice ? , . .

Ahi niemoria d'un ben presto pcrdulo !

Ahinie com'oggi sei lasso e inlelicc !

Or di miseria al fondo sei cadulo,

Ch' Ella al luo amor fu innanzi tempo (olla,

E giacc il plellro abbandouato e muto.
Cosi tulla tua gioja in pianto e volla,

Cosi sei falto di dolore oslello,

Cosi ti iier la Parca un allra volla

Quaudo per consolarli in un drappello

I figli tuoi stringonsi a Te d' inlorno,

Tu Teggendo niancare il Gor piu bello,

Al luo pensiero ridurrai quel giorno

In ch' Ella disse a Te I'eslrerao addio,

Per far di sua virlude il ciel piii adorno.

Copri mesla Elegia, copri d'oblio

La pielosa partita, e sol ricorda

Come salse volando in grenibo a Dio.

Ratio si conic suol cocca da corda

Giunse jiortata da leggiere penne

Dove dal Primo Amor nulla discorda.

In sulla soglia dell'empireo vcnne

La cara Gcnitrice ad incontrarla,

Ne la lelizia dentro al cor contenne :

Ma I'abbraccia, la bacia, ed a Lei paria

Di Te, de' Figli che lanlo ama ancora,

Poi r invita piii innanzi a scguitarla.

Ed ecco un lume qual di chiara aurora

Le raggia in fronle, e al crio le fa ghirlanda,

Che quanio piii precede e piu s' infiora

Ella raaravigliando allor, domanda :

Che Ince e quesla che mi fiede in vise.

Ma pria ch'allri soddisQ alia diuiauda

Vede Maria cbe le balena un rise

In alto si pieloso e si soave,

Che se ne allegra lullo il Paradise

Angeli elelti poscia canlan « Ave
- Anima pura che alia gloria vieni,

Dando il tergo sdegnosa al secol grave :

Alline il seggio a Te sortito lieni,

Al raggio di Colei per la cui grazia

Vedi i beat] scanni si ripicni. »

Colla madrc s' inchina Ella c ringrazia

L'alla Begina che degnolla a tanto,

Ne del niiraria mai si mostra sazia

Raccogli all'ombra del divin luo manlo,

Dolcemenlc indi prega, o Madre Pia

II mio buon Padre che mi aoio colanlo.

A miei fratolii, alia serella mia

Maggior colTallre le lue grazie piovi,

Tal che ogni lor desio compile sia . . .

Gl'incauti \anni a vol Iroppo alio mevi

Sconsigliala Elegia : lasria i Celesti

Percbe dell'ardir luo peiia non trovi.

E di Fillante che sta in pianlo i mesti

Giorni pielosa a consolar deh ! \ola,

Tal che sprme di bene in Lui si desli.

Cresca sua Prole alia paterna scuola

Spccchio d'ogni bonla ; la lira aurala

D' Euridice ronccda a Irmiiida sola (**)

E se taior Io punge cura ingrala,

il duoio tenia alia ragion far vclo,

Digli, fa cuor che la Consorle araala,

E la Figlia di Te parlano in Ciele.

(*) £ queslo il nnme in Arcadia del Cavaliere Tom-

maso Conle Gnoli Decano degli Arvocali Concistoriati.

(**) Irminda Aonia si chiama in Arcadia la Con-

tcssa Teresa Gnoli sorella di Elena che fu Euridiit

Partenide fra le arcadi pastorelle.
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RISPOSfA ARGUTA

Un di messosi in cocchio dalla sua Villa si dipar-

tiva un Sigiiore col suo biuibo la faulesca e il servo,

e falla non lunga via scendeva a %isilare un molto

riaomalo Ciniilero. Osservando le ampie loggie , e

a parle a paiie ii dipinli e marmorci monumenli
de' Irapassati quali ergevansi in mezzo ai boschetli

di cupe morteite e cipressi s' avvidde cbc eutrava

dal inaggior cancello un tunerco trasporlo.

^liora la Donna lutta impauiila a Lui rivolta dis-

se. Oh viene un morlo ! Prcslo presto (prt'so per

maio il fanciullelto) usciamo noi fuora. Ma il Conte

ch( non erasi dalo nell' animo suo a lanto limore

traiquillamonle rispose. Allendelc, ed abbiale pace,

peche come e possibile girare in una Casa senza

velere li suoi Padroni !

CESARE CRESCENZIO DE-ANGELIS.

oco dopo incominciato il secolo XVIII coraincio

la ita Cesare Crescenzio De-Angelis in Torrice
,

paie della diocesi di Veroli. Laurealo in ambedue
le ;ggi , fu prima canonico dclla verulana Calle-

drs, poi vicario e arcidiacono. Passalo quindi in

Orielo, esercilo ivi la vicaria potesta episcopale e

fuincora vicario capitolare.

cinquanl'anni di ela In da Benedetto XIV nel

coistoro dei 15 di decembre del 1755 nominato
a ccessore di monsig. Federico Muscbi neila cat-

teo vescovile di Segni (1). Mentre con sanlo zelo e

assua cura esercilava I'augusto suo niinistero venne
defato dnH'apostolica sede a conipilare il processo
peii bealificazione del venerabile Teolilo da Corte
Mite Osservante; onde a tal fine si trasferi a Su-
biat

^a piu didicile e glorioso carico si dovette poco
app^o sobbarcarc per comando di Clemente XIII
che inviava in qualita di visilalore apostolico in

Cors. Quell' isolana contrada ribellalasi dalla re-
publ di Gcnova, gia da gian tempo combatlea con
essa. erano sbandati i vesco\i. raancati i parro-
chi, 'iii e mcnoniati i sacerdoli, spenta la piela,

corrci coslumi, poco men che morla la fiamma
di re^ne in quegli animi bellicosi e feroci. Non
respitsi allro che guerra e vendetta, non anela-
vasi <airarmi ed al sangue, non si udiva altro
grido quello di morlc, o di liberta. Gravissime
pone 'cciate con publico bando dalla signoria Li-
gure ;; si ardisse di obedire agli ordini del Com-
missar posiolico, pi-emio di sci mila scudi a cbi
\ivo l0;g j(j ^yg niani. Fra il lumulto della guerra
c le mgg jgi terrore non Irepido quel magna-
uimo, n riste gianimai dalla nobil sua impresa.
Per cin,„ni continui con ardore e tidanza ognor
piii cres; ricerco lutta quell'isola da capo a fondo
creando^yj ministri ecclesiastici , dispensando
sacramK\Yg|]gQjo yj^i^ ridestaudo virlii, riac-

cendendo in ogui peito la liaccola della fede e dolla

carila e compilo egrcgiamenle il solenne uHizio tor-

nava nellaule del Vaticano, ove riccvea le congra-

lulazioni e gli encomi del lietissimo Pontefice.

Rcstituitosi alia vescovile sua sede, seguito ivi a

spandere il suo zelo e le sue faticbe. Per lui tor-

narono al convenevol decoro le chiese parrochiali,

accresciula di sacre supellettili la calledrale, poslo

del suo un fondo, le cui rendite erano concesse a

quel sacerdole cbe nelle messe solenni del Duonio

osercitasse I'ullicio di diacono, e benelicali immen-
samente e conlinuamente i poveri e gli orfani, dci

quali ogni anno ne vesliva venti a sue spese.

Era sul compiersi il secondo lustro del suo ve-

scovado, quando soprappreso da acuti dolori di cal-

colo ne rimase villima , e trarauto questa valle di

pianto neU'eterno soggiorno del gaudio (2). Tra le

lacrime di tutti avvenne la sua morle nel settem-

bre del 1765. La sua salaia fu deposla nella cap-

pella di S. Bruno, prolcltore della citta, del quale

era slato scmpre caldissimo am Uore, e sopra il suo

sepolcro fu messa questa lapide.

D. 0. 31.

Caesari Crescendo De-Angelis

Signinorum Episcopo

Cyrni Apostolico y'isitatori

Prae Ceteris Electa

Rebus Fcliciter Absolutis

Capitis Periculo

S. Brunonis Predccessoris

Ope Servato

III Ecch'siam Spoiisam

Rcduci

Diim Oves Sibi Creditas

Summa Vigilarttia El Amove
Fovebat

Calculi Dolore Correptus

Sexagenarius Decessit IV Idas

Scptembris

MDCCLXV
Petrus Angelas Galluzzi

Patrilius Vend.

Ex Sororc Nepos Avunculo
Dulcissimo

Amoris Gratique Animi
Monumentum

Muerens Posuit.

Prof. Alessxndro Atti.

(1) Ex actis concistor. ann. 1755.

(2) Apprcsso la sua morle gli eredi ricusavano di

dare alia Calledrale le sacre suppellcttili del Vescovo;

ma citali appena in giudizio dal Capitolo lasciarono

il plurialc, la piancta, la milru e i safldali d'oro, il

velo umerale , una pianeta bianca di seta ricamala

in oro, la bugia d'argento ec. Da un Manoscritto.
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PREGHIEUA A S. PIETRO.

O Piero a cui da Crislo fii largita

La grazia in terra delle somme chiau,

Vedi come dal cieco abisso uscila

La colpa abbonda in esli teoipi gravi
;

Come fatal genia superba c ardita

Seduce i buoni, e fa ribelli i pravi

:

Ahi ! quella fede ne pali ferita

Per cui sul Tebro, o invitto, il sangue davi.

Un guardo volgi alia nostra procella,

E a tanti flutti di deliri insani

Che turban la tua diva navicella.

De' nostri affanni omai allcvia il pondo
;

E doma 1' ira degli orgogli umani

Rendi onore alia Chiesa e pace al mondo.

Giovanni Canonico RomanelH-

Costumi russi.

Si slanuo ora raccogliciido le soscrizioui per un

gran nionumento da erigersi in uno dci sobborghi

di Novogorod nell'anno 1862, milleuario dclla fon-

dazione del regno russo. E qui che dicesi essersi

fissalo Rurik, il capo dei Varegbi o Normanni. Al-

tri credono invece che il monuraento andra collo-

cato nel KremI, o castello posto nel mezzo di quella

citta. E singolare nella storia il destino di quesla

razza normanna, che seppe cosi a lungo conservarsi.

Essa ci si presenta nel corso dei secoli conquistatrice

e vero, ma accorta a non abusare della viiioria, e in-

clinata a farsi amare dai popoli soggetli. Partendo

dalla Dacia col nome di Gothica,essa fondava la Dtnia

o Da via, che tenne tal nome fino al secolo XV. ^ella

Svezia essa fondava la Gothia orientale; portava h ci-

vilta neirirlanda; faceva la scoperta deH'Araericanel

secolo XVI; fondava il regno della IVormandia nellln-

ghilterra; e dominava con fortuna in Sicilia, a Ja-

poli, in Dalmazia. I Normanni seppero profittarein

Sicilia della scienza degli Arabi, e araicarsi i p'D-

tetici , dai quali ottennero corona e privilegi. 'ei

russi il 1862 sara una ricorrenza storica memoa-
bile.

RACCONTO DEL SECOLO A/X.

// cane.

L'affelto ancora piii bello e santo, se avvien le

Irasmodi, dcgno 6 di biasimo e riesce il piii die

volte a luttuoso fine.

In un paese della Toscana vivea, non ha moit'ai,

una graziosa fanciulla per nome Ghita. Era iliii

dolce amore de' suol parenti e la piii cara deia

delle sue compagne. Avca bella persona e grae ,

dilicate fattezze, capclli morati e crespi, guardjra

soavc e placida, labbra seraprc atteggiate al soso,

raaniere le piii gentili del mondo e portaraenda

rcina. Ma queste splendide doti corporal! erancJca

cosa a petto de' rari pregi che le adornavauo Ipi-

rito. Singolare era la sua pieta verso Dio, v(» la

divina sua madre, i santi del cielo, infusale niic-

cioletto seno dalle materne cure insino dalla te-

nera eta, e sempre crcsciuta in lei col crcsceegli

aani. Usava spevso in chiesa e con tanla comp'zza

e divozionc assisteva agli augusti raisteri e facri

riti dclla celeste nostra religione da non pot ri-

dire. Chiudeva poi in petto un cuor cosi ho c

aperto alia compassione , che beata lei qua po-

teva rasciugare una lacrima, conforlare uffOre,

alieggerire una sciagura. La mano del pc "on

toraava mai vuola all' alTannato seno , se 'niva

di prcsentarsi a lei. Sempre pronla a' cenn suoi

gonitori , a cui portava il piii cordiale at e la

pin profonda osservanza che immaginar "ssa
;

rilirala, guardinga, modesta e del coiitinuo"pata

ne' donneschi lavori e nelle domestiche b J^ei

di di fesla sollanto uscia talora in comp.' '^' a'-
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cune sue virtuose ainiche a passeggiare lunghesso il

solitario lido del mare e ricrearsi un poco dellc at-

follate cure della sellimana.

I)i si cara fanciulla, che gia (occava il quarto lu-

slro di eta, iiiiiammoro fortemcnte un giovane suo

concittadiuo assai coslumalo e saggio e di civile cou-

dizioiie, noiuato Beppino. Fornito anch'egli era di

graziosa e vantaggiata slatura, di avvcnenle aspetto

e di modi soavi. Coirapprendiniento dclle lettere e

delle scienze appreso avea di arriccbir 1' animo di

elette e gagliarde virtu. Col couseuso di suo padre,

che da bambino gli era morta la madre , richiesla

Ghifa in isposa e ottenutala agevolmenle, furon di

corto celebrate le nozze con gran coutento di lulto

il parenlado e del paese.

Piii avvenlurosa coppia di sposi parea che non

fosse stala mai sulla terra. La slessa indole, le stesse

inclinazioni, la medesima eta e condizioae. In tauta

armonia d'aiiimi, in tanla concordia di volonta, in

tanta eguaglianza di anni e di stalo , non e a dire

se leneramenle e infiammatamente si auiassero. E
qnesto coniugale affelto non rimetlea gia di forza per

volger di giorni, come suole il piii delle volte in-

tervenire, ma anzi veniva sempre piii in maggiore

intcnsita ed ardore. Sempre insieme si uscian di casa,

sempre insieme alia chiesa, al passeggio, alia con-

versazione. Se incontrava lalora , che il suo caro

Beppino indugiasse alquanlo a tornare all'ora usata,

subilo la Ghila si mettea in pensieri, angusliavasi,

coniincia\a a pal|)ilarle forteraenle il cuorc per la

peoa, e mille lelre immagini la gillavano in una an-

goscia crudele. Di tratto in tralto si facea alia line-

slra, per vedere, se comparisse mai I'amalo oggetto.

Appena poi senlia abbaiare il cane, dava un guizzo

e trabalzava d' allegrezza. Bingraziava losto Iddio,

che I'avea consolata, rasserenava la fronle, com|)0-

nea le labbra ad un sorriso e correa a capo le scale

per accogliere e festeggiare il desiderato consorte e

ricolmarlo di carezze e di amorevolezze le piii squi-

sile.

Avea in costume Beppino di recarsi spessissimo

alia caccia, e per quanto la Ghita provata si fosse

a persuaderlo che smetlcsse una tale usanza , pure

non avea poluto interamente conseguire il suo in-

lenlo. Poiche Beppino, quantunque cercasse far sem-

pre il piacere di lei, non avea potuto pero consen-

lire in tutlo al suo desiderio; tanlo era grande in

lui e tenace questa passioncella, che se gli era ap-

piccata addosso in sino dai primi anni della sua gio-

vinezza. Dissi in tutto , perche in parte ollenne la

Ghila (|aalche cosa. Dacche Beppino , il quale era

usalo per I' iuuauzi di andare a caccia lutti i di ,

si contento in appresso di una sola volta alia setli-

maiia.

Era proprio uella sua beva queslo valenle caccia

-

tore, quaudo la luattina veslito un paio di calzoni

e una casaccaccia di fustagno, messo un cravaltone

al collo e un paio di stivali a tromba alle' gambe,
con un cappellaccio in testa, col carniere a tracolla

c il fucilc in ispalla usciva assai di buon'ora a uc-

cellare e cacciare. Chi pud ridire le allegrezze, Ic

fesle, i saiti, le carezze, lo scorrazzare e il guattir

fesioso che faceva il cane chiamato I'inlrepido, il

piii valoroso bracco che immaginar si possa , c la

piii cara e affezionala besliola del mondo, la quale
non v' era caso die si distaccasse giammai dal suo
padrone, ma sempre gli andava a panni e si sarebbe
fatta ammazzare piuttosto che lasciarlo per un mo-
menlo solo. La sera poi, quaudo tornava Beppino,
ecco 1' inlrepido correre innanzi e abbaiare alia porta

della casa , nunzio fedele del prossinio arrivo del

suo signore. E la Ghita, che gia imparato avea I'amo-

rosa usanza del cane, si facea subito alle scale, e

in poco d'ora ve<lea presentarlesi innanzi I'aspettato

marilo , il quale dolceniente salutatala e careggia-

tala, traeva tostodal suo carniere starne, fringuelli,

lodolelte, merli, calderugi, fanelli, beccaBchi, pet-

ti rossi , e alcuna volta ancora qualche palombella ,

o faggiano, o pernice e non di rado si slaccava dal

collo , a cui era appeso ,
qualche lepracchiotto , o

cerbiattello. Traconlenta era la Ghita del presente

che in lieta vista le facea I'amato Beppino . e su-

bito di si grassa uccellagione e selvaggina parte ne

regalara a parenli, ed araici ;
parte ne facea cuo-

cere per imbandirne una lauta cena rallegrata da
buona ed amabile compagnia.

If.

La capannu.

Splendea la piii bella mattina d'Ottobre irradiata

dal piii puro sereno de' cieli , quando Beppino ac-

comialatosi dalla diietta consorte usci per tempis-

simo alia caccia col suo 6do intrepido e prese il

cammiuo verso un mo<(te non guari loutano , ove
gli era stalo delto il giorno avauli, che troverebbe

lepri e cavriuoli a dovizia. Dopo un paio d'ore di

viaggio, mentre salia per il dorso della monlagna,
ecco si vede passare volocemeule davanti una lepra

scovata dal suo bracco. II trarle addosso e uccideria

fu uu punlo solo, che Beppino per valenle caccia-

torc era desso. Con si lielo cominciameuto , dolce

preludio di felice giornata, si addentro festoso nei

macchioni e nelle selve di quel monte tenendo per
fermo di fare in quel di la piii grassa preda che
falta avesse raai in ^ita sua. Ne si appose in fallo,

poiche fu di molla cacciagione consolato , benche
non avesse potuto cacciare in quel giorno, quanto
era in suo desiderio.

Volgeva il sole al tramonto e lasciava in cielo un
nerissimo nemho , che poco appresso al mezzodi di

quel ridente matlino avea d'improvviso coperto il

fulgido azzurro del lirinamcnlo e scoppiato in irran-

diue, in pioggie con immenso e spaveutoso fracasso

di luoni. Sla»a la Ghila in grandlssinia pena del suo
consorte , e non vi'dea 1' ora di riabbracciarlo. La
fervida fantasia gia le dipingeva nelTaninio coi piu

tetri colori e colle ombre piii fosche terribili im-
magini di svcnlure e di morte, e frequenii prorom-
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peano dal suo pello i sospiri e dagli occhi le la-

crime.

Suonava dal vicino e telro campanile dclla pieve

con meslo rinlocco ,
quasi piangesse il giorno che

moriva , la sacra squilla delia snra quando Ghila ,

che proslrala innanzi alia immagine di Maria scio-

glieva devotamenle I'angelico salulo, scnli in iin su-

bito la nota vocp. del cane. Rizzatosi prontamentc

dal suolo corse lutla giuliva alia porta per aspel-

tare il marilo. Menlre slava li rilta e ansiosa di ri-

vedere il suo caro l]e|)pino, si accorse ciie il cane

il quale era semprc usato di farle mille carezze c

moine'al ritorno, non I'avea neppure guardala, ma
era corso luUo smanioso e trafelalo alia camera del

padrone, e poco slante era tornalo giii, e uscilo di

casa, cominciato avea a guaire e guagnoiare, e poi

tornato denlro e fiutato da per lutto, di* orate le

scale, s'era precipilalo a corsa f'uori della porta. Per

quanlo la Gliita il chiamasse, iion pote piii vederlo.

Di si strana iiovita e della lunga lardanza del ma-
rilo, il (|uale non falliva mai di comparire poco ap-

presso alia venula del cane, fortemenle commossa
ed appenata spedi losto per il paese la sua tanle a

prender lingua e cercare , se per awenlura il suo

consortc fermalo si fosse con qualche parente od

amico.

Passalo buono spazio di tempo e non veggendo

tornare ne I'uno , ne I'allra , non e agevol cosa a

pensare la cruda angoscia , onde spasiinava la po-

vera Ghita, la quale non potendo piii sostenere I'ago-

nia di quella tremenda aspettazione , cosi com'era,

usci tutt' affanuata di casa in traccia del suo con-

sorte, nulla curando la dirotla pioggia che cadea e

Ic fitle tenebre che anneravano 1' aria. Fuggiva la

gente da ogni parte a ricovrarsi solto an tetto , a

chiudersi nella propria abitazionc, ed ella sola, do-

lente, mal difesa dai panni, senza guida che Ic mo-
strasse il cammino trascorrea per le strade, picchiava

alle case , doraandava a tutti novelle del suo Bep-
pino.

Gia era tarda la nolle o di un buio il piii donso

che mai , rischiarato a volta a volla da sanguigna

striscia di lampi. Non avendo polulo ritrovare il

marito, ne aver di lui conlezza alcuna, per cercare

e indagar che avcsse fatto, si accord inlinilamenle.

Ridottasi a casa biignala da capo a pie , lutla an-

gosciata e trafelante, che il sudore le grondava da

ogni parte del corpo, e gittatasi sopra una sedia ,

senza punlo curare la sua persona, ne avendo vo-

glia di cibo , ne di lello, s' immerse ne' piii crudi
pensieri. II cuor le dicea, che non rivedrebhe piii

il caro marilo, il (|uale le si presentava dinanzi ai-

I'addolorata e scoiivoila fantasia, ora divorato dalle

iiere, ora trari[)alo in un burrone, ora trascinato da
un torrente, ora percosso da un fnlminc. Le parca

lalora di udirne la lamenlevol vocC; mirarne le ge-

lale stille di morte, raccornc gli ultimi sospiri. In

tanla angoscia e paliraento d'animo inenarrabile cadde
in si profonda malinconia e trislezza e amarezza che
comincio lutta a iremare e dibatterc i deuti, e poi

le scoppio una febbre acutissima che le fu meslieri

di porsi incontanenle a letto. Col crescere delle fu-

ueste c dolorose immaginazioni aiimenlava polente-

menle l' ardor febbrile. Le fu falta subito allentar

la vena e piii volte le furon apprestati i piii salu-

tari medicaraenii, ma non giovarono a nulla, che il

male sempre piii ingagliardiva ed inasprivasi e gia

I'avea gettala in vaneggiamenio e delirio. Passata la

nolle in una veglia la piii affaniiala e smaiiiosa cho
dir si possa e in un conlinuo farncticare, alio spun-
tare dell' alba torno un poco in se. Fu loslo chia-

mato I'auguslo minisiro di Dio
, perche la veiiisse

consolando dei soavi ed uuici conforli che la divina
religione amorosamente ci porge ne' supremi momenti
delia vita.

Beppino , menlre il giorno innanzi si era mollo
inoltralo verso la cima della selvosa monlagna cor-

rendo dietro ai caprii e alle lepri, soprappreso dal

furioso lemporale, si era ricoveralo in una capanna
di paslori che I'avevano assai corlesemenle accollo,

e acceso un gran fuoco gli aveano loslo asciugati i

panni in dosso che cola\ano d'acqua da ogni parte.

La fitta pioggia che si riversava conlinuamente dal

cielo , non cousenli che lornar polesse quella sera

a casa. Di che slava d'una malissima voglia e fie-

ramenle s'addolorava pensando alle smanie, in che
dar dovea la sua Ghila nol veggendo loraare a casa

per quella sera (cio che non era fino allora giam-
mai inlervenulo) e non sapendo di lui novella alcuna.

Piii volte raise i pie fuori deM'affumicala capanna;

ma dali pochi passi, ccco un nuovo scroscio di piog-

gia, un fitto lampeggiare e un cupo bombar di luoni

spaventoso. Onde dovetle tornare iudietro , se non
volea ire a perder la vita. Si avvide allora di aver
perduto il cane , e per quanlo fischiasse e il chia-

masse, nol pole veder comparire. S'era il valoroso

bracco iuselvalo in un' aspra e forte macchia or-

mando ansiosamente una lepre, quando Beppino do-

vetle rifuggirsi nella pastorale capanna. Dopo lun-

gh'ora dislricalosi linalmenle dagT impacci di quel

bosco e uscilo fuora, non Irovando piii il suo pa-

drone corse difilato a casa mellendo in acerbissima

anguslia la povera Ghila.

III.

7/ fermo proposito.

\\ cielo in Inogo di rasserenarsi, sempre piii s'ad-

densava di neri nuvoli e rac(|ua senza posa preci-

pitava a lorrenli. Vicina omai era la nolle , e di-

staiile il paese; onde il misero Beppino perde I'ul-

timo raggio di speranza che ancora gli balenava nel-

I'animo di ricoudursi a casa. Que' buoni paslori veg-

gendolo fortemcnlp addolorato, smaniante e pensie-

roro, e sapulane da lui la cagione il venivano con-

solmdo lueglio che per lor si poiea e scannato su-

bito un lenero capretlo gli ammanirono una buona
cena. Ma egli non pole guslar filo di roba ; lanta

era I'ambascia che lo slringea al pensare i sospetti,
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i tiiuori, le agilazioni e le crudeli strftle clie patir

dovea I'adorala sua consorle. Di tratlo in tratlo tnel-

teva il capo fiiori della capanna. Oh Dio! era una nolle

orrenda , uu diluviare sforuiato, un balcnar conci-

lalissinio, un niui;s;ire di luoni, un fischiarc di veiili,

un ulular di lupi , un lamcniar di guli , un buio

d'inferno.

Dai creseiuti iinpcdimenii , in luogo di ammor-

zarsi, pigliava niaggior ardore i' inlensa i)rama, da

cui senlia cuocorsi il pcllo Beppino (ii riroudursi a

casa. Ondcche risolulo piullosio lascinr la vi(a \)fr

quella nnuitagna cbe non Iculare di rilornar alia

sua Ciliila, furiosamenle si scaglio fuori della ca-

panna. Gli furon loslo dietro i paslori e brevemen(e

raggiunlolo , lanio dissero, lanfo lo scongiurarono

niedendogli innanzi gl'ineviiabili pericoli di una slra-

zialissiuia raorle, cbe alfine lo peciuasero di rinianer

con loro quella nolle.

Rienfralo nelia capanna si getio inconlanenle so-

pra un mucchio di secche foglie per riposare al-

quanto le slanche membra c vclare gli occbi a un

p6 di sonno Ma non fcce allro die \ollarsi conli-

nuamenle ora da una banda, ora dall'allra e non fu

niai cbe polesse chiuder palpebra per lulla quella

nolle cbe a iui par^e la nolle delle siuanie e dcl-

I'elernila.

Appena comincio a romper I' alba in cielo , cbe

si era quasi del luUo rasserenalo ,
guizzo Beppino

da! doloroso giaciglio e ringrazialo i paslori delle

accoglienze fallegli e delle amore\olezze , onde lo

aveano ricolmaio, larganienle Ii regalo e accomia-

lalosi da loro comincio a scender la monlagna pre-

ceduto dal fidissimo suo cane. Quesla alTezianalis-

sima bcsliuola lornala a casa, come innanzi e dello,

e non trovalo il padrone si rimise di nuovo a cer-

care per il monle e lanto corse e annaso, cbe alfine

obbc con inGnita sua allegrczza rinveuulo il suo si-

guore.

L'ansia di rivedere la diletla consorle, cbe gli pa-

rea miU'anni di aver iasciala ., impenno a Beppino

i piedi al viaggio. Lti batlito pero crudele gli raar-

(cllava frallanio il cuore e gli annunziava qualchn

sciagura. Dopo quatir' ore di camniino , o in quel

lorno, era gia arrivalo alia porla del paese, qua:ido

incontro di pnrecchi amici , i quali dalogli ii ben

lornalo, cominciarono a lenerio a bada e raellerlo

in ragionamenli della cact-ia, del lemporale, del suo

rilardo c di cenl'allrc silTalle cose. JIa Beppino, cui

premea e stimola\a ben allro piii forle pensicro, ri-

spo«(o breveuienle ad alcune dimande ( ne lasciava

frallanio di camminare, ma seguilava di buona lena

il suo viaggio) chiese a Gigio, uno de' suoi inlirai

amici, couie slesse la sua (iliila e se vedula I'avesse

in quella matlina. — Sla poco bene, gli rispose. —
Sla poco bene I!! ripele Beppino smaniosauienle ; e

proCferire quesle parole; mellere un doloroso ob Dio !

percuolersi la fronle, e levarsi a corsa fu la slessa

cosa. Ma gli amici cbe slavano a cio prcparali, lo

raggionsero di bollo e si sludiarono con soavi pa-

role di iranquillarlo e di condurlo con esso loro.
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Allora si avvide I'infelice cbe la dilella sua sposa

dovea Irovarsi in caso di morle. Per il cbe mulato
loslo di colore e lullo corruccialo in vollo si sferro

sdegnosamenle dalle mani degli amici e volato a casa,

non vi fu forza e consiglio cbe rallencr lo pole cbe
nou enlrasse di colpo nella sua slanza. Appena po-

slo il pie nella camera e vcdula dislesa sul lello

I'adorala sua sposa cbe gia Irambasciava fra le ago-

nic di morle al lioco lunie della fnncrea caudela
— ah Ghila mia — gridii cogli occbi spavenlali e

colle lacrime die gli sgorgavano larganienle dal ci-

glio c colle mani enlro i capelli , e gia si gella\a

sopra di lei per abbracciarla, se impedilo non glie

lo avessero alcune pielose persone cbe eran ivi.

A quel grido di dolore scbiuse languidamente i

lumi la nioribonda e \ollato lo sguardo al suo Bep-
pino Irasse un grave sospiro, come si sentisse alle-

viala da un peso immenso cbe la opprinieva. Quei-
r iniprovviso scolimenlo parve cbe rianimasse 1' in-

ferma nalura e arreslala a v esse la fogn del furibondo

malore. Riapparve la speranza sul vollo di tulti, e

si diffuse la gioia per ogni cuore. Ma qneslo ama-
bile incanio dileguossi in un baleno. Eran quelli gli

ullimi sforzi della vigorosa nalura cbe lottava contro

il poler della morle; eran le eslrerac scinlille della

lampana cbe stava per eslinguersi.

S'avanzava aduoque la giovinella sposa al lermine
della vila e gia aEfanna\ala il ranlolo della morle.

Slrinse colla gelida mano quella di Beppino e pria

di cbiudere perpeluameule alia luce del sole le Ire-

raule pupille , iunalzolle al cielo , quasi ringraziar

lo volessc dell'averle fallo , innanzi di morire , ri-

veder lo sposo, e quasi significar volesse a Beppino
cbe solo nel cielo ei rilroverebbe il conforlo delle

sue amarezze. Ricevuli di\oiamenle lulli i sacra-

menli della cbiesa e dalo il supremo hacio di fede

e di aiuore al crocifisso e ad una medaglina di no-

slra Donna Immacolala cbe lenea sul pello, Ira le

sanle parole del pio sacerdole, cbe la consolava ne-

gli ullimi paiimenli dell'esiglio, spiro la beiranipia

nella pace c nella carila del Signore. Awenne la

sua morle con grandissirao cordoglio de' parenli e

con lullo universale del paese, cbe aveala in somma
slinia e benevolenza per le ollinie qualita cbe la ren

devano a lutli cara ed amabile.

A\ea riiifelice Bi^ppino assisiilo alia dolorosa scena

fino al lermine, come Irasognalo e balordo. Per 6e-

rezza del duolo era impielralo, sicche non ave.a nep-
pure il conforlo del pianlo. A forza di prieghi e di

scongiuri fu Irallo finalmenle dalla camera del-

I'eslinla e condollo nella casa di Gigio. Risentilosi

da (|uel primo shalordimenio si gello in un pian-

gere e in un gcmere cosi allannoso , cbe era una
pjila a vederlo. Per quanlo badassero i parent! e

gli amici a consolarlo, facevano opera periula; con-

ciossiacche ricusasse ogni conforlo. Per piu di noa
voile vedere persona nala, ne guslar cibo, ne pren-

der sonoo, e non fece allro cbe piangere, sospirare

e cbiamare la dilella sua sposa. Tanlo sfogo di do-

lose allcvio mirabilmenle I'acerbezza del suo mar-
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tirio, il quale altrimenti I'avrebbe senza meno uc-

ciso, tan'era intenso ed acuto. Si rassegno finaliuente

ai voleri di colui, die tulto soavemnte dispone; ma
noil voile pero piu sapere, ne di cacce, ne di cani,

lie di nozze. Fece innalzare nel publico cimitero ,

ov' era stala seppellila la sua consorte, un monu-
inenlo di bianco marmo con una bellissinia scuHura
a bassorilievo rappresenlanle la regina de' cieli con-

tornata da angelici cori che guidava al possesso dei

gaudii eiernali la beH'anima di Ghita.

Sempre 6sso coll' innamoralo pensiero alia perduta

sua sposa, non passo giorno, finebe gli basto la vila,

die non si recasse a versare una lacrima , a spar-

gere un Core , a sciogliere un'affelluosa pregbiera

sulla tomba di lei, su cui avea fallo incitiere que-
sle note

Qui giace

Margherita N.

Angiolo di bellezza e di virlii

Spenta nel fiore degli anni
Da troppo intenso amor coniugale

Dopo soli otto mesi d' invidiabile matrimonio

Genti pietose

Pregale da Dio pace alia sua helVanima
E conforto al desolate marito.

Prof. Alessandro Atti.
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Dislribiizione 8. 7 Aprile I86 Anno XXVll.

MICIIELE MEDICI (1)

Michele Medici nasceva in Bologna agli 8 mag-
gio del 1782 da Girolamo maestro d'uii lilatoio da

scla e da Antonia Papi genitori uon agiati, ma di

tal religione e virtu che polerono trasfondere i semi

c dar buon frulto nell'animo del ben aiuato figliuolo

che crescendo negli anni fu posto ad iraparare gra-

raatica e rettorica nel seminario , addollrinandolo

iiella filosofia 1' es-gesaita spagnuolo Gio: Orteaga.

II molto ingegno e il desiderio d'apprendere guida-

rono quindi il Medici alia Universita a studiarvi la

fisica , la istoria nalurale, la chimica, e I'arte far-

maceutica insegnala da Francesco M. Coli presso il

quale facevasi sperlo anche nelle praliche , talche

a 17 anni otteneva liberamente esercitarla. Ma per-

clie eraii dalo a quosta per essere d'alcun aiulo al

padre bisognoso, appresa che I'ebbe non ne fu pago

ma si \olse alia chirurgia, avutovi maestro Tarsi-

zio Riviera, che scorle le speranze che il giovinetto

porgeva di se, rebbe incuorato adabbracciare anco

gli sludi delta mediciLa, siccome fece, compiendoli

poi, mono il Riviera sotio la disciplina di Onofrio

Moadini e Giovanni Marchelti, e per cio che spelta

la Clinica sotto Luigi Laghi medico deilo spedal

maggiore, cosicche a' 20 agoslo 1802, appena di ven-

t'anni veniva laureato in mediciua , dalagli facolla

di libero esercizio. E la esercito infatli qual pro-

assistente nell' ospitale suddello, conseguitovi dipos

per concorso il grado di assistcute, che per privi-
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legio, allora diflTicili' , venivagli prolungalo olue il

triennio. E qui si apri al Medici largo carapo di

ojservazioni, di sperieiize c di studi non solo, raa

in quel dolori, in quelle miserie, in quel misto di

vizi, e di virtu formo il cuorc a carita, a compas-

sione, ali'amor degli uomini. Compiulo lodalamenle

quesl'uirizio, tornavasi alia sua casa ove viveado tran-

quilla e riposala vila si profondava negli sludii delle

scienze che piu gli taleulavano, dando opera in ispe-

cie a quelli delia Gsiologia che gli si moslravano

utiiissimi e riluvantissirai. Ed esscndo percio salito

in fama fu fatso Accademico aggiunlo dell'Instituto

dcllc scienze di Bologna , dalla qual palestra non

parendogli di cavare lutlo quel bcneficio clio gli era

d'uopo « ideo con allri giovani medicanli una So-

)' ciela raedica, di cui fecero parte i prol'essori Gae-

» lano Gandolfi c Malleo Venturoli ia casa il quale

)> ragunavasi. » Duro questa dall'aprirsi del secolo

fino all'anno 1811; leggendovi il Medici piii scrilti

concernenti la fisiologia o la patologia. Di questi

luentovero le Esperienze sul sangue; die isel 1803 ap-

parvcro a luce negli Opuscoli scelti di Mi lano.

" Avova egli instituito que' sperimenti insieme col

)' Gandolfi per provare agli sirani, esser tult'altro

)i die vero di avere osservato die tale uiuore espo-

» sto all'azione della elettricita nella Pila di Yolta

)) concepisso un cotal moviuiento di contvazione. »

Tali spcrienze ripetute da somini uomini in Italia

e fuori dieron risultamenti a quelli del Medici che

lie ando lodato c pregiato. Laonde venuto in stiuia

c in amore de' Governanti e de' cittadini , la Con-
gregazione di Carita il nonjinava sostiluto ai raedicl

priniari dcll'Ospedal maggiore: quella di Sanita nian-

davalo delcgato in vari luoghi del dipartimento del

Reno a ripararc airinferoiita sorta per le troppe risaie

die si andava formando. Appresso avendo ricusata la

calledra di Eleuienti di Sloria Nalurale in un Liceo

del Regno d'ltalia , olTertagU dal Moscati diretlore

della istruzionejprefcriva per araorc di patria Tufficio

di medico delia Coscrizionc, offerlogli quando Napo-
leone 1° disponevasi a gire in Russia. II Medici sosteii-

ne tale ullicio con lania rettiludinc e inlegrita da far

si che radempiniento della legge non ofl'cndessei senli-

menli della umanita. Caduto Napoleone, e tornatosi

al reggiinento Pontificale Pio VII nel 1815 il chia-

iiiava alia cattedra di Fisiologia ncH'Universita di

Bologna, e tre aiini dopo da sostitulo divcnlava me-
dico primario dell' Ospcdal Maggiore ; e per oltrc

Irent'anui si adopero con zelo e carita in quell'uf-

licio in niodo da porsi in esempio ; attenendosi a

quel metodo di cura che sta hella scmplicita delle

medicine, metodo che tanto ebhero in aniore il Redi,

il Cocchi e somiglianli. Appresso a queslo nel 1824
veniva ascritto al coilogio mcdico-chirurgico.

E qui volendo parlarc degli scritli cli'ei produsse

per ollre 40 anni, e che tanto furoii di gloria a lui

e alia patria , dovrei dilungarnii di troppo, quindi
non tocchcro che dei principals Alle sperienze sul

sangue tc'nevan diotro Le Osservazioni sulla ttrut-

tura delle ossa in cui contrariando le opinioni di

Antonio Scarpa, quesli coU'opporgli nuove difficolld

gli moltiplico i trion/i. « E savissima fu la consi-

» derazione che fece in proposito di quella disputa
)) un uomo dottissimo ed ingegnosissimo, non troppo
» facile alia lode, voglio dire il Crcscimbeni, ed e

)) che non iscemando il Medici punlo iie del rispetto

» ne della riverenza verso il sommo Scarpa, entro
» a ragionare con lui, usando di quella urbanita di

« parole che mai suole mancare a coloro che forti

» della ragione non sanno rinunziare alia propria

» dignita,coinecche acerbaniente dalle polemiche pro-

» vocati (2). » Ne solaraente con quelle Ossercazioni,

ma con allre scritture lette all'Accad: dell'Instituto

di Bologna die mosira di qual criterio ei fosse nel-

I'osservare, nello sperimentare, e nel dedurre le piii

acconcie ed opportune conseguenze. Appartengono
a quesle - La riproduzione d'un pezzo di costola di

una pecora e le iraportanlissime Osseroazioni ana-

tomico-fisiologicke intorno alctine vegetazioni animali,

e sulVapparecckio sonoro della Cicala, le Esperienze

sul midollo spinale. Opera classica furon poi tenule

le sue Ricerhlie anatnmiche e jisiologicke sovra il nervo

intercostale. i< In relazione alle quali (cosi sempre
» il ch. Paolini) io non dubito punto di dichiarare

)) esserc essa scriltura stupenda e lutta ilaliana, la

» quale fa fcde alle altre nazioni che non e spenlo

» fra noi quel genio il quale ispirava gli ecceisi

)) intelletii d'un Malpighi, e d'un Redi, e che quella

)r terra delle rtoordanze siccome per ischerno lo chia-

)) mano gli strani racchiude anchc oggidi nel suo

» seno figli non degeneri deH'antica nostra grandez-

» za. » Grandissirao era poi il valore del Medici

nella parte speculativa della scienza, cui accoppiando

somma maestria nella razionale filosofia e giovan-

dosi ad un tempo del metodo analitico e del sintetico

ne Irasse principii e dottrinc generali di fisiologia e di

patologia acconcie ad una ragionevole interpretazione

de' fenonieni del corpo aniniale. E queslo vero mo-
stro principalnientc nel Cnmentario intorno la vi-

ta (1810) o nel Manuale di Fisiologia escito la prima

volta in publico nel 1833, che cbbe i plausi de' piii

chiari Medici d'ltalia, fu esaltalo da' Giornali e no-

stri e stranieri , abbraccialo qual lesto in alcune

universita, c onorato di sei edizioni in cinque anni.

Nella patologia fe egli vedere ugual valore e nel

Saggio di un analisi d'alcune dottrine fondamentali

intorno la vita - e aella Dissertazione sopra un caso

di corrosione del caore, e nei Cenni fisiologici pala-

logici e terapeutici intorno al cost drlto mal di fe-

galo di Comacclii). Ma lo scritlo cui ebbe svolte Ic

niassime fondamentali di Medicina si fu quello che

s'inlilola: Tentative di un prospetto di Medicina ()r-

ganico dinamica, offerto da lui a tre piii grandi Me-
dici italiani il Tomassini, il Bufalini, e il Pucinotti.

Delle molte lodi a lui date per qucsto, e dall'Ave-

troni, e dal Berruti in Torino, c dal Renzi in Na-

poli, scelgo le onorevoli parole di quest'ullimo, che

scriveva. « La Medicina Ippocralica e I'organico di-

« namica inaugurata dal nostro lisiologo (il Medici

)) generalmcnte riconosciuta come piu consenlanea al-
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» I'osservazionc c aila nalura chc forma la ruota mae-

)) slra la quale da raolo a tutto I'edificio delta medica

)) ragionc... e che si professa dalla geiicralila , c

)) dalla piu sana parte de' medici non solo italiaiii,

)) ma anche d'ogni aitra piu colta regioiie deila ter-

» ra (2). » Altre sue pregevoli scritture son quelle cbe

uscivano nel Giornalc per servire at progressi della

Patologia e della Terapeutica, di cui fu uno de' piii

dolti e operosi compila'tori , ed in parte nelle Mc-

morie della Societd Agraria di Bologna intorno aia-

terie di liiologia \cgetal)ile. Amor di patria s|)in-

geva poi il Medici a deltare le Vite dcgli analo-

mici , medici , e cullori delle scienze naturali die

fiorirono in Bologna dall'aprirsi del sec. XVIII fino

a di nostri; e ^ulle traccie di Giuseppe Ferdinando

Guglielmini, chc in una sua Orazione De Claris Bo-

noniae Anatjmicis (st. nel 1757), e prosegui narrando

i nomi e i Irovati di quegl' illuslri bolognesi che

dedicavansi all' anatomia dall' eta nella quale dissi-

pate le tenebre dell'ignoranza, e della barbaric in-

comincio il collivamenio de' buoni sludii lino al prin-

cipiare del corrente secolo. Diciott'anni spese in tal

lavoro, e cioe dal 1842 fine alio slremo di sua viia,

leggendo quegli Elogi, c quelle Vile all'Accad. del-

I'lstifuto di Bologna, che poi le facca starapare nei

Nuovi suoi Comentari, e nelle sue Memorie. Principali

di esse vite son quelle dell'Albertini, dello Slancavi

del Bazzani, del Beccari, del Pazzi, del Galvani, di

Carlo Mondini. Ed oh gli fosse durala la vita qual-

che anno aneora cheavrebbe condotta si bell'opera

fino a giorni nostri. Nel tessere siffatti lavori vide

il Medici d'aver adunati maleriali per produrre al-

tri, e quindi diede le Memorie Storiche intorno le

Accademie Scient'tjiche e Lelterarie di Bologna , del

qnal libro parlando io in questo Album (3) , 6ni-

va eccitando il ch Autore a riprodurre il suo lo-

devole e lodato lavoro con aggiungervi una terza

parte che contenesse la storia delle Accademie che

sursero nelle lerre e castella del Bologuese, come in

Cento, Medicina, Crevalcore, Budrio, S. Agata, Per-

siceto: al che egli cortesissimo m'ebbe risposto: « II

suo desiderio.... avrebbe per me forza di consiglio

» ed io cercherei secondo la mia poca possibilita

» di eseguirlo. Ma son vecchio ed infermiccio. Tocca

>. invece a lei uon vecchio, ne infermiccio.... a com-
» piere siffatla impresa. Ed io sarei ben pago di

» averle porta occasione d'illustrare vieppii le let-

» tere ilaliane.... (4). » A queste Memorie fece se-

guire il Compendia storico della scuola di Bologna

dal rinascimenCo delle scienze e delle lettere (Ino a

tutto il secolo XVIII. « Ne credasi quest'opera una

» semplice esposizione dell'origine, e de' progressi

» della scuola bolognese, perche considerando egli

» con profondo criterio quelle scoperte in attinenza

» colln fisiologia, e cogli altri rami della Medicina
» ne ricavo argomenti valevoli a lestificare quanto

» nelle scienze mediche e chirurgiche la nostra scuola

» avanzasse le altre d'ltalia al qual Que in ispecial

» modo riesci, merce di quell'arte crilica, di quella

> vastissima erudizione ond'era adorna la sua men-

)i te (5). M Quest'opera olTcrIa dal Medici al Comune
manoscritla venue iinpre>sa in maguifica edizione a

publiche spese, siccome stanziava il Consiglio nella

tornata de' I'j luglio 1856. La piii parte de' suoi

scritti dettava egli nelle vacanze aulunnali fra gli

ozi deir amena sua villetta = La Baslia di Save-

na = posta a due miglia da Bologna fuori porta

S. Slefano. 1 tanli bei lavori del Medici, come gli

acquistarono bellissima fama
, gli altiraron pero la

non ingiusta nola di troppo aJTello municipale, e di

voler far troppo graude la sua Bologna, rimprovero
al quale rispoudeva: hello esseie in cuore deU'uomo
I'amor di patria , ne il suo restringersi alle glorie

di Bologna (che pure e Italia) ma a quelle di tutla

quanta la nazione. Particolar progio del Medici, e

per ordinario uon comune agli scienziati si fu di

scrivere in italiana favella con tal purita di dizione

e forma di dire e di slile da aver pochi pari. E f

u

eloquente e copioso a modo che ne' suoi libri in-

sorge talvolta Io stile di lui e vi trovi brani di

grande facondia, che eidove\a specialmenle al con-

linuato studio di Cicerone; e la trovi suo dire ga-

gliardo e veementc quando nobilmente indignalo

scagliasi suUa superba ignoranza, sull'invidia, e sulla

malignita nimiche perpelue della verace virtii. E il

bello stile e la purita elegante della favella erasi

procacciato il Medici sludiando assiduo ne' trecen-

tisti, nel Guicciardiui, nel Segrelario fiorenlino, nel

Davanzaii, e avendo ognor per le mani il Bedi, il

Bellini, e il Cocchi, al che aggiunse la consuetudine
de'dotti che allor fiorivano in Bologna, il Montro-
ne, il Giordani, il Leopardi, il Marchetti e il Co-
sta restauralori delle buone lellere in quella citta,

anzi in tulla quanta I'ltalia. Il perche le principali

Accademie italiane e straniere \ollero scriverne il

norae ne' loro fasti. Presidente fu piii volte deH'Ac-
cad. deirinstituto delle Scienze, della Societa medi-
co chirurgica, e dell'Accad. Agraria di Bologna. Fu
de' 40 della Societa Italiana che risiede a Modcna,
deirinstituto Lombardo, e di quello di Napoli. Ap-
partenae alTAteneo di Venezia ; alle Societa, Medi-
co-Chirurgica di Torino, di Malta, di Parigi, di Lio-

ne, all'Imperiaie di Medicina di Francia, e a molte
altre che sarebbe iungo I'annoverare. .Molti de' piii

chiari uomini Io ebbero ad amico, la piii parte dei

quali avea conosciuti di persona pellegrinando per
I'ltalia, la Francia, la Svizzera, e per molte parti di

Europa. Nell' anno 1847 poi PIO IX Io creava
cavaliere di S. Gregorio: Cariche e uflici ragguar-
devoli non gli mancarono , siccome a probo e vir-

tuoso cittadino ; e quindi Vice-Presidente Io ebbe
la Commissione Provinciale di Sauila, fu Cousigliere

del Comune di Bologna fino dal 1828, ed appresso
Conservatore della citta; fu della Congregazione sulle

risaie, e della Commissione Amminislrativa dell'Ospe-

dal maggiore. E tutti questi ullici , come scri»e il

Paolini , « gli diedero occasione di moltiplicare la

lode del suo nome. « Animo ebbe franco, leale, noa
limido amico del vero, abborriva percio I'adulazio-

ne, la maldicenza I'inlrigo. Orgoglio invidia, rei de-
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sideri non gli allignavaiio in petlo. 1! merilo onorava

e commendava largamente spregiaudo la falsa dot-

triiia e I'iguavia suporba. Aspro seiubrava talvolla

ne' modi c nellc parole, facile all'ira die qua! lampo

accendevasi e spariva, « e sotlo quella ruvida cor-

teccia era nascoslo uri cuor buono aperto a' nobili

soavi affetti »

Cosi al Medici era passata la vita fino airinverno

del 1859 in cui parevagli godere sanita sufficiente

quando a un tralto la notte de'24 febb. venne as-

salito da gagliardissima febbre con vomito , e da

dolori aculi alia gamba sinistra in ehe si vide di-

poi una risipola ileramenosa. Parve che ii male ce-

desse, ma forraatosi un ascesso in quella gamba gli

fu aperta dal cav. Rizzoli. E uonostautc faltasi la

febbre lenta continua il venia consumando, tantopiu

che si aggiunse un affezione difterica che negandogli

espettorare, la debolezza eslrema il gitlava in islalo

compassionevolissimo. II Rizzoli allora chiamava in

sociela di cura il Paolini; ma gli argomenti piu va-

lidi deir arte nulla poterono contro la disfalta na-

tura, e nelle ore pomeridiane dei di 4 maggio, con-

fortalo da presidii della religione di cui fu osser-

vantissimo, passo da questa a vita migliore. Porta-

vasene il corpo con inodestissima pompa alia chiesa

parrochiale della SS. Trinila, ove com'ei dispose, ebbe

esequie non solenni; onorale pero dal Collegio Me-
dico Chirurgico deH'Universila, dall'Accad. dell'Isti-

tuto, dalla Societa Medico-Chirurgica, da' Medici, e

Chirurghi dello Spedal maggiore, e dagli alunni della

scuola de' sordo-muti. A lasciare anche morto mo-
numenti di sue virtu fra quali primcggio la bene-

ficienza, legava 6 lelti in perpetuo aH'Ospital mag-
giore

;
quasi diecimila scudi all'Islituto de' Sordo-

muti; alquantc migliaie di scudi lasciava all'Opera

de' Vergognosi , donando la ricca sua biblioteca al

(jomune, la cospicua raccolta di autografi rari e pre-

/iosi all'Accademia delle scienze dell'Istituto, e alia

Societa Medico-chirurgica alcuni coltelli analomici

che furon di Marcello Malpighi; ed una medaglia

d'argento che ne rappresenla l' efligie. Le sue ossa

vennero portate al Cimilero della Certosa, ove ripo-

sano nell'umile sepolcro de' suoi aulenati ; ma e a

credere avranno i)iu splcndido monumento nel Pan-
teon che Bologna ha consacrato ai dotli e bencmc-
riti cittadini. 11 Medici ebbe statura giusla, membra
robuste , occhi vivaci e sporgenti , fronte ampia e

rugola, naso traenle al lungo, e volto piuttoslo se-

vcro, e quantuuque apparisse grave e raeditabondo,

pure cogli aniici era piacevole e grazioso.

Tale si fu la viia di quest' uomo di antica lem-
pra, e di forti sludii, di cui cerlamente rimarra glo-

riosa a' posteri la fania di sua cccellcnza nelle let-

terc, e mediche di>cipline.

G. F. RamhcUi.

(1) Traggo le presenti Nutizie dal dotto, ed elegante

ElOGIO DI illCIIELE MEDICI SCItlTTO DAL PROF.
MARCO PAOLI.M. letlo tielV Accad. delle Scienze del-

l'Istituto di Bologna a 17, e 24 nov. 1849 - Bolo-

gna per Gamberini e Parmeggiani 1860, in 4 con

vitr.

(2) Paolini Elog c. p. 15.

(3) Paolini p. 23.

(4) S. r. 48, 22 gennaio 1853.

(5) Let. de'9 febb. 1853.

(6) Paolini p. 28, 29.

ACLI AMICI

DI

CLELIA ARMELLIM

Passo a miglior vita nelle ore 2 | ant. del giorno 28
Marzo I860. Nacque ai 25 dello stesso mese nel 1827
da Mariano Armellini e Palmira Folo. Sin dalla

sua prima giovinezza si desto in lei il germe di ma-
lattia lenta lenta , che la doveva poi si immatura-
mente Irarre al sepolcro. Debole e inferma di corpo,

fii pero forte di animo; ed attese con ogni alacrita,

alio studio delle lingue , all' arte della musica e

del disegno , divenendo soprammodo valente nel-

racquarellarc.

Alle doti dell'ingegno accoppiava quelle dell'ani-

mo. Fii ottima figlia, sorella alTettuosa e tanto, che

perduti in giovane eta i genilori
,

presicdelte ella

sola al govcrno della famiglia. Dimoro lungamente in

Svizzera ed in Inghilterra; c la in mez^o al protcslan-

tesimo, appresc a tenere in maggiore affelto la reli-

gione dei padri suoi; la quale sino all'estremo di sua

vita leha parlato al cuore e alia mente. Cosi'assorta

nel pensicro di Dio, lascio questa terra, solo dolente

di dividersi dai congiunti e dagli amici , inverso i

quali fu sempre costante e sinceramente alTezionata.

Tutli coloro che la conobbero preghino pace per

lei.

G. D.

LO STUDIO DI BlilVVENUTO CF.LLINI

{Una impressione)

Siamo convinti che il genio e un dono forinida-

bile. Nulla e gratuito in ([uesto mondo, pcrch6 un
giorno dovremo tutti render conlo dei talenii che

Dio ci ha confidali e dell'uso che ne abbiamo fatto.

Guai a ehi li distrae dall'idea del Padrone, per far-

sene una gloria tutta sua ! (ihime !
1' orgoglio vince

con facilila i nostri cuori; e colla sua forza guida

r uomo di genio a credersi crealo da se , e dirsi ,

come I'angiolo ribelle: sono ancli'io simile a Dio!

Vero e che Dio sorridc a qucsto genio e spesso

gli accorda il tempo di riconoscersi. Ma non si puo
credere che quelli che non pagano piii una gloria

usurpata (non nobis, Domine, non nobis, sed nomini

tuo da gloriam) sono riservati a solTrire nell' altro

mondo. I'erche I'orgoglio in qu';stc anime dure, non

e mai solo. Considerate i costumi di Voltaire e Bo-
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LO STIDIO Dl BENVENUTO CELLINI.

useau, e guardale se voleslc iiuitarli. Non parlo di

genj conlemporanei, perche ne abbiamo luolii ; ma
si dice che deve aversi qualche slima ai viventi.

Fclici quelli che hanno purgato con Racine colla

disgrazia e il soffi-ire, come La Fontaine colla pe-

nilcnza e il cilizio, come Raffaello con la niorle pre-

matura , come il Tasso e tanti allri colla prigione

e la miseria, ed altri che haiino avuto la sorte di

morire all'Ospedale, vero asilo al quale dei veri cal-

tolici hanno dalo il nome di Casa di Dio.

Ecco un serio proemio per qualche cosa che ab-

biamo a dire su di una celebrila dell' epoca che i

proleslanti hanno chiamato del risorgiraenlo.

Ben\enuto Cellini, scullore, incisore, cisellalore,

aveva ricevuto dal Cielo dei doni magniCci , che

avrebbe poluto consacrare a gloria e servizio di Dio

nei tempi che la riforma saccheggiava le chiese, rom-

pendo le statue dei primi maestri, mulilando li pre-

ziosi bassorilievi, e foadeva i reliquiari e vasi sa-

cri, capi lavori antichi. Sant'Eloi era il protettore

della sua professione, e nell'oreticeria poteva cssere

il suo modello. II suo nome di Benvenuto sembrava
indicare la sua missione. Egli la de\i6: lascio la

casa di Dio saccheggiata ; e adopero il talento che

gli era stato conlidato alia diffusione sensuale del-

I'arte pagaua nei palagii dei principi: non cerco che

la gloria mondana, che dura ben poco.

Una grande riputazione, come scultorc, incisore,

e sopralutto come cisellatore in oreBceria, gli fece

gran nome ; e fu si ricerralo, che Francesco I* lo

cbiamo in Francia, dove esislono delle sue opere ncl

Patazzo di Fonlainebleau.

Al genio delle arii, Benvenuto univa il done di

scrivere; il Vocabolario della Crusca lo ritiene per

classico e lo cita sposso. Ha publicato dei trattati

sull'arte dell'oreficieria, sulla scultura, e sul modo
di apprendere il disegno. Disgrazialaraente ha la-

sciato ancora delle Memorie che fauno conoscere i

suoi coslumi corrotti che oscurano il suo bel genio.

Benvenuto Cellini nacque a Firenze nei 1500, vi

mori nei 1570. Qual bagaglio ha poluto presentare

a Dio, e a' suoi angeli ? Non lo sappiamo. Si e po-

luto riunire al Bealo Angelico da Fiesole, al vene-

rabile fra Bartolomeo , e a tanti altri Santi artisti

pill sublimi di lui ? Lo vedremo, — un giorno.

.

;
{da le Magasiii Catolique

)

M CHIARISSIMO PROF. FILIPPO MERCIRI.

Amico pregiatissimo.

Avrete letto senza dubbio, nei foglio num. 4 del-

I'Album di questo anno, I'articolo di dantesca filo-

logia ch'ivi e pubblicato in nome del nostro dotlis-

siino amico, Gav. Luigi Crisostomo Ferrucci; e pia-

cemi favellarne alcun tratto con voi per quclla \a-

riante, che risguarda la similitudinc della Fenice ,

posla dallo Alighieri al C. XXIV dell'Inferno; con-

ciossiache il trovalo di quel chmo meravigliosamente
conforlami nella opinioue, ch'io ra'era gia da lun-

ghi anni Gtla in mente, suU' intelligenza deH'ultimo

verso della prefala similitudine. Du^lmi avere ia

cio a dilungarmi daila sentenza del Ferriicci, della

cui critica ed erudizione sapete la slima ch'io fac-

cio ; nondimcno m'iucuoro a manifestarvi il mio ri-
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mcsso parere, perche appunto dalle invcstigazioni di

lui il vedo avvaloralo : voi giudice per eccellcnza

in argomento dclla divina Commedia, vogliate sen-

tenziare per qucllo che ve ne paja.

La lezione vulgata del terzetto , di cui vuo' ra-

gionare, e la seguente :

« Erba ne biada in sua vita non pasce,

ma sol d'incenso lacrime e d'amomo :

e nardo e mirra son Vultime fasce. »

Con che, a dir vero, non e possibile ricavare co-

slrutlo: conciossiache se il nardo e la mirra banno

a raggiungersi alia pastura della Fenice, non si per-

verra mai a dilTinire cosa poi voglia significare il

reslo del versoj vuo' dire son Vultime fasce. Al con-

trario se le predette sostanze debbono riferirsi alle

ultime fasce, ne procede un senso mozzo e senza re-

late, a colanlo poela non confacente. Pareami pero

inevitabile lo argomentare, che errore dovesse es-

sersi intrommesso nel testo: ma voi non disconoscete

quanto io mi sia ritroso di ricorrerc a siffallo con-

fugio, quando testimonianza non si abbia in alcun

codice, in aicuna edizione, la quale ci faccia strada

a proporre, cou qualche fondamento, una mulazione

al detlato comunalmente consentito. Ecco pertanto

il chmo Ferrucci che ci allega opportunamente

un'anlica lezione, la quale chiarisce a meraviglia il

passo, recandoci la varianle sun le ultime fasce, che

mi sembra s'abbia d'accettare senza meno, confor-

me sono per dirvi.

E il vero ch'egli pensa, il Ferrucci, quel sun le

aversi da intendere su n le, per dire su in le ul-

time fasce; ma colale inlerprelazione ne condurrebbe

a ragionare, avere Dante voluto esprimerci che la

Fenice si cibasse vivendo di lacrime d'incenso e di

amomo, e morendo di nardo e mirra: Io che non si

concorderebbe punto con quauto su quel mistico ani-

male ne confessarono i gran savi.

Generalmente fii da'comentatori assentilo che I'Ali-

ghieri, ne'due terzelli che ci parlano della Fenice,

compendiasse la descrizionc, che di esso medesimo

volatile ci lascio Ovidio, e che qui appresso per in-

tero riportare mi approda, rilevando per vario ca-

ratlore que' brani, che a' versi danteschi piii si ac-

comunano.

» Una est quae reparet, seque ipsa reseminet ales.

Assyrii Phoenica vocant: non fruge nee herbis

sed turis lacrimis, et succo vivit amomi.
Haec ubi quinqiie suae eomplevit secula vitae,

ilicet in ramis, tremulaeve cacumine palmae,

unguibus et pando nidum sibi construct ore.

Quo simul ac casias et nardi lenis aristas,

quussaque cum fulva substravit cinnama mjrrha

;

se super imponit , Gnitque in odoribus aevum.
(Ovid. Melam. L. XV, vv. 392-400)

E nel proposilo , sapetc, anche Plinio lo storico

f.on quel linitque in odoribus aevum concordarsi, di-

ccndo della Fenice: senescentem, casia turisque surcu-

lis construere nidum , replere odoribus et supere-

mori. (Hist. nat. L. X, c. 2).

II quale concetto, di cotanto speciale rapporlo al

porlentoso animale , non potea esserc pretermesso

dallo Alighieri , ne falsato ; e diffatti , dopo aver

canlato :

Erba ne biada in sua vita non pasce,

ma sol d'incenso lacrime e d'amomo :

Iraducendo quasi a leltera il « non fruge nee her-

bis - sed turis lacrimis et succo vivit amomi », finisce

con dire :

E nardo e mirra so.yiE ultime fasce :

cio6 a dire

Ed ultime fasce a lei sono il nardo e la mirra.

Per renderci il superemori nido odoribus repleto.

Gli era pero necessaria l' autorita dello ^u/i le ,

Irovato dal chmo Ferrucci, per poler proporre agli

studiosi nella divina Commsdia la nuova lezione

SOJVLE ULTIME FASCE, invece del comunale son I'ul-

time fasce. II perche il terzetto polra senza presun-

zione ristabilirsi :

Erba ne biada in sua vita non pasce,

ma sol d'incenso lacrime e d'amomo :

e nardo e mirra sonle ultime fasce.

Dclle quali ultime fasce, lasciate ch'io vi present!

una mia, forse non inutile, investigazione: irapercioc-

che mi reco a credere ch° ivi quel vocabolo non

s'abbia a prendere nel senso malerialo e di rap-

porlo dirctlo col nardo e colla mirra, che avessero

da avvolgcre il moribondo augello , o a modo del

Buti, che spiega, I'ultime fasce, cioe il nido in che

muore, tratii dalla signiticanza gencmle, che in fa-

scia si racchiude, di tullo cio che coniprcnde o con-

tiene aicuna cosa. Io porto invece opinione i no-

stri antichi abbian detio le prime fasce quelle che

tutti vestimmo nella infanzia, come il Montemagno
verseggiava al sedicesimo soneMO :

Trasformata s'e in voi in nuova sorts,

data dal di delle raie prime fasce :

a distinzione delle ultime fasce, per le quali doveano

intendere lo strato, i pannilini del letlo mortuale ,

delti a' di nostri lenzuola, perche formati di lenzc

fasce. E diffatti i Latini dissero fasciae le lenzuola,

conforme in Cic. (2, Divin. 65) leggiamo in argo-

mento di fasciae « et sunt
,

quibus culcita ipsa su-

stinebatur , » e in Marziale (14. 159) al proposilo

di Tomentum lingonicum <( Oppressae nimium vidua

est fascia plumae. » Laonde mi e avviso che , col

verso in discorso , Dante volesse esprimere che il

nardo e la mirra Servian drappo funereo, o vuogli

panno mortuale, alia Fenice.
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Ancora vi vuo' dire d'un'altra circoslanza, la quale

ci mostra per eccellenza come il poeta volesse te-

nersi strettanienle alia ovidiana senlenza: ed e que-

sla, che la Fenice, si racconta per gli antichi, in due

modi operasse la sua palingenesia. dopoche, come ab-

biam lelto in Ovidio , sulle odorate sustanzie I'ul-

timo fialo rendulo avesse , e prima che a novella

vita fosse ricreala, per gire recando il nidio, in clic

la portenlosa metamorfosi erasi adempiuta, sull'ara

del massimo Giove, e quindi revo rinuovare pelle-

grina. Essendoche si voleva da taluni, fra' quali il

citato Ovidio, che dalla carogna della Fenice si pro-

creassc il verniicciio, il quale, infra ire di Irasmulato

in pollicino, poco staute divenisse augello ramingo.

Allri pretendevano che quel vermicello si generasse

dalle ccneri di lei; il perche la faceano ardere dappri-

nia per fuoco, suscilato dallo aleggiare di essa mede-

sima, in cospelto del sole, che le sottostanti resinose

e arsibili malerie faceva in liamme di leggieri div-

vampare.

Ora vedete che, assumendo Dante la similitudine

della Fenice, per comparare lo accendersi, il divc-

nir cenere, e il tornar di botio in quel medesimo

di pria , che fecc a lui dinanzi il pistojcse Vanni

Fucci in Inferno , avria trovato maggiore analogia

in qoesta seconda che nella prima versione, siccome

e evidcnte: nondimeno, per noii dislaccarsi dalla ac-

cetiata autorila , si piacque di tenere soltanlo per

le generali la trasformazione della Fenice tra morte

c vita novella, siccome ei dice « che la Fenice nmorc

e poi rinasce. »

Per conseguenza piii la dantesca similitudine sara

avviciuata al testo d'0>idio piii, scmbrami, alia ve-

rilfi ci farem presso.

Se questi miei consideramenti troveran grazia

in cospetto di coloro, che della divina Coramedia si

inlendono , dovremo senza fallo saperne grado al

chmo Ferrucci, il quale a queste investigazioni no-

vella strada ci dispianava.

Fortunalo Land.

BIBLIOGRAFIA

Torniamo volenlieri a far parola della storia uni-

versale delle Missioni Francescane scritla dal Padre
Marcellino da Civezza della quale ora abbiamo in

mano il volume III che tratta di quelle Missioni dal

i'anno 1305 al 1355. Dobbiamo nuovamente lodare

il molto studio e il grande amore posto dal chia-

rissimo Francescano in quesla sua opera che per la

Donta del dettato, e per I'importanza deirargomcnto
frutlera grande onore all'Ordine Serafico del quale

narra le sante e gloriose fatiche nel cattolico aposto-

lalo. Oltre che pieno di diletto e queslo lavoro per

i racconti svarialisiirai che racchiude, i quali, quando
sieno leggiadramente esposti , rallegrano d' assai

I animu dc' leggitori, come pub vedersi (per dare un

esempio illustre e famoso) in quelle slorie mirabilis

sime che il sommo Bartoli, compose, e delle quali in

cerlo modo ci sembra lodevole scguitalore il P. Mar-

cellino.

Un altro scritto erudilissimo e molto importante

ci porge il Cav. Camillo Ravioli nel suo Ragiona-

mento del foro rotnano e de' principali suoi monu-

meiili , dalla fondazione di Roma al primo secolo

dell'impero. Al ragionamento tengono dietro le os-

servazioni stilla topografia della parte meridionale del

foro dimostrata in quattro tavole dal diligente ar-

chitetlo Giovanni Monliroli , e cosi unite formano

un tutto assai utile a coloro che si diletlaao degli

sludi archeologici che se per tutle genti sono ono-

revoli e belli, per noi romani oseremmo dire essere

necessarissimi. Ma di questa fatica del Ravioli non

ci occorre far lungo discorso perche i leltori del no-

stro giornale gia ne conoscono buoua parte pubbli-

cata negli scorsi anni su queste pagine , allorche

I'aulore si piacque dirigerla in forma di leltere al

nostro benemerilo Direltore ; e saremo contenti ad

esortare gli siudiosi perche leggano adesso cosi com-

piuto un lavoro che torua a molta lode di chi vi

pose I'ingegno.

Ognuno che punto si dilelti di leltere conosce il

valore del P. Alessandro Checcucci dell'ordine delle

scuole Pie , e sa di quella sua vena dolce e felice

di scrivere informata di tutta la purita della beata

Toscana ov'egli sortiva i natali. Ora egli diffonde

questa sua placida vena in un dotto Commentario
della vita e delle opere del P. Pompilio Pozzetti Sco-

lopio, al quale aggiunge con bello accorgimento al-

cune lettere alio slesso Pozzetti indirizzate da cele-

bri uomini, nelle quali si toccano le virtii di altri

Scolopi. Da' quali cenni il Checcucci venne nel gen-

tile pensiero di dettare diciasette elogi di coloro che

sono in quelle lettere nominal! , e questi elogi il

Checcucci rende dilettevoli per isvariate notizie, e

li adorna con quel suo stile tutto leggiadro, e dol-

cemeiile li sforza a leggerli fino al termine. II che

non accade dire quanta lode procacci al suo Ordine
che veramenle d'uomini valorosi ebbe larga dovizia.

Bel libro e da sapergliene grado da quanti amano
il buono scrivere ilaliano, gia quasi perduto, e la

memoria degli uomini che per la loro sapienza nella

nostra Italia fiorirono.

Pieni di senno e di aggiustalezza son due discorsi

sul diritto pubblico e privato delV antica Roma che

ne ha ofFerti in dono Matteo Ricci da Macerata ,

ne' quali egli esamina diligentemenle e con sottile

dottrina lo slato del diritto appo i romani, e se ne

traggono chiare ed utili conclusion! , onde si ma-
nifesta il profondo studit) deirautore nella romana
giurisprudenza , e la rcttiludine del suo giudizio

che sa Irarre dal severo argomenlo , varie e lode-

vol! senlenze. Ci place anche per divot! e cristiani

pensieri un ragionamento di Monsignore Francesco

de' Conti Fabi Montani sulla cundoita del Cristiano

ndle maggiori tribolazioni della Chiesa, discorso ri-

volto a' giovanetti delle scuole uotturne i quali si
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ccrca per tal guisa radicar net bene , e farii saldi

a sostenere contro qualunque prova la integrita della

cattolica fede. Cerlo il mostrarsi zelanti di questa

fede e debilo non pure degli uomini di Chiesa, ma
dei laici eziandio, e deve lodarsi il Moniani che la

sua intenzione casta e benigna manifesta in questo di-

scorso.

L'illuslre Conte Giancarlo Conestabilc professore

di Archeologia nell'universita di Perugia e chiaris-

simo per molli ed erudili scritti archeoiogici, ci ha

onorati col dono della Iraduzione da lui falta del-

rOpuscolo del signer Yillcraain inlitolalo la Fran-

cia, rimpero e il Papato. 11 Conestabilc vi ha ag-

giunto del suo una dotta ed assai opporluna prefa-

zionc nella quale egli mirabilmenle sa conformarsi

a' pensamenti del celebre secretario deH'Accademia

Francese, autorc dell'Opuscolo. Noi siamo veramente

grati al Professor Perugino del pregevole dono pel

quale abbianio avuto agio di csaminarc il nobile

lavoro dello scrittore francese tanto onorevole al

Romano Pontificato.

Ci siamo da ultimo riserbati il favellare di Ire

opere letleraric. Porremo per prima Vlmelda Lam-
bertazzi tragedia di Basilio Magni e questa ci pare

assai buona per castigalezza di stile e di lingua ,

per nobilta di concetti
,

per robuslezza di verso ,

per condotta e passioni di personaggi; onde in ge-

neralc (se non c'inganniamo) ricorda assai da presso

il fare riciso e veramente mirabile dell'Alfieri. Sa-

rebbe caldamenle a desiderare che piii di frequente

r Italia producesse di tali tragedie , sopra tutto in

questi tempi in cui i poeti teatrali, perduti dietro

non so quale splendore che li abbaglia delle cose

straniere , seguono I' esempio di scrillori che, po-

gnamo sieno grandissimi , non sono falti per dilet-

tare orecchie italianc. Secondamenle faremo ricordo

d' una notizia di Michelc Melga intorno la vita e

le opere della napolitana Virginia Ptilli Filotico, la

quale notizia non dircmo se sia scritta elegantemente

perche oggimai sanno i nostri lettori che il nome
del Melga da quello della eleganza non suolc esser

disgiunto. Finiremo con due lettere inedile pubbli-

cate per cura del Ch. Ubaldo Maria Solustri, Tuna
brevissima del poeta Marco Montano vissuto nella se-

conda meta del secolo XVI, I'altra lunghctta anzi che
no ed importante del grande (se qui e lecito dirlo) cd
infelicc Giacomo Leopardi. II Solustri le ha pubblicate
in occasione di nobili sponsalizie, e gli sposi, siam
cerli , debbono essergli grati d' un dono assai piii

gentile che non sono per I'ordinario que' soliti vcrsi

scipili che tanti poetastri ricantano nelle nozze con
vitupero della poesia la quale pero 6 da ccrti ri-

gidi, e spesso stupidi, barbassori dispetta perehe da
moiti, che a gran torto si truffano il nome di poeti

6 malmcoata e posta nel fango.

II Duca di K*. . . . ebbe in prestanza dal Signor
R**. . . . un certo vaso d'argento, il manico del quale
rapprcsentava un cavallo in pieno corso.

Alto di testa, svelto di collo, con orecchi tesi, oc-

chi ardenti e vivaci, narici gonfic e fumanti, parea

che ad ogni istante, battendo le zampe, si divorasse

la via, e incapace di fermezza sempre balzasse, ap-

pena toccalo il suolo.

II Duca di K*. . . . innamorato dalla bellezza di

quel vaso, s'era dimenticato gia da un'anno di ren-
derlo al padrone, e sarebbe sempre rimaso in quel
piacevole oblio se il Signor di R*. . . . non gli avesse

mandato dicendo - che avea raeslieri di quella sua
roba —

Egli gliela rimise. —
Dopo pochi di, il Signore di R*. . . . ebbe di nuovo

richiesta dallo slesso Duca di K*. . . . d'un bellis-

simo salino che avea forma d'una tartaruga —
— Per bacco ! — disse egli ridendo al messagie-

ro — se il cavallo con tanto correre e slato un anno
a rilornare , che mai sara delle tartaruga che va

lenla e posata ? Dile al vostro Padrone che mi tenga
dispensato daH'inviargliela !! — T.
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LE PITTBlffi Dl GIOTTO NELLA CHIESA DI S. FRANCESCO IN ASSISI.

(Appositamente disegnate sul luogo. V. pag. 48).

Dopo queslo lungo episodio, e ora di venire alia

descrizionn delle pitture di Giotto, die veggonsi in

quatUo scompartimenli della basilica di Assisi. In

uno di questi quatlro lateral! e dipinta la Povertd,

nel secondo la Castitd ! nel lerzo Vobbedienza, nel

quarto il Santo in gloria. Nella Volla poi 6 espressa

e rapprcscntata la figura d'un Vecchio con due spade

ehc gli cscono dalla bocca; sopra il quale dissero le

pill curiose ed insulse cose del niondo tutti coloro

che si accinsero ad interprelarlo ; lua niuno certa-

mentc colse nel segno: ma questi non e altri a mio
credere che il Rex regum et dominus dominantium,

Vantiquus dicrum delle scritture , il Benedictus qui

venis: infine non e altri che il Veltro di Dante: ma
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cio vedrcnio meglio quando saremo alia di lui di-

cbiarazione.

In un necrologio che si conserva neH'archivio Va-

ticano p. 87. si trova memoria come il Cardiiiale

Stefaneschi Gaetano lacopo (o Gaetani), pairizio ro-

mano, transleverino, presso la IJasiiica di S. Maria,

proiiipole di Niccolo III Orsini, che studio in Pa-

ligi e vi lennc caltedra c fu crealo cardinale da

Bonifacio VIII nel 1295 col (ilolo di S. Giorgio in

Vclabro, da Giotto fece dipingere quesla cliiesa; il

inosaico dolla navicella di S. Pietro ncl porlico della

ciiicsa, fc costruire in S. Pielro la Cappella dei SS.

Giorgio c Lorenzo , avanli alia quale fu sepollo

sicl 1343. Ordino pure a Giotto quelle tavole ch'erano

Fporlclli d'un ciborio , cd esistono nella stanza ca-

pitolare de' Canonici Vaticani, come abbiaaio dal Bal-

ilinucci, dal Turri'jio c dal Delia Valle. (Jueslo Car-

dinale protesse splendidamente le arti c Giotto loro

lultore , dal quale si f6 dipingere in uno di quel

sporlelli , come il Commillcnte della Madonna di

Fuligno.

lutanto Giotto medesimo fu chiamalo a dipingere

In Basilica d'Assisi da Fra Giovanni di Miiro; come
Waddingo — annali, ord. min. I. V p. 2'(8 an. 1290;

uella quale opero maeslrevolmcnte i quattro scom-

partimenti c la volta, che sono il soggetto della no-

stra presento illustrazione.

Facciam principio dal 1° scomparlimento nel quale

rappresenlata la poverta. E qui crederemmo man-
care al dcbito che ha Giotto verso Dante , che fu

il primo ispiratore delle sue pitture se a quella de-

scrizione che riguarda la Poverta non premeltessimo
lr> sposalizio della luodesima con S. Francesco-, cosi

piltoricamcnle da Dante descritto come poelicamcute
fu da Giotto dipinio:

La provvidcntia che governa il moudo
Con quel consiglio, nel quale ogni aspelto

Creato e vinio pria che vada al fondo,

Pero che andasse, ver lo suo dilelto

La sposa di colui che ad alle grida

Disposo Lei col saiigue beuedello,

In se sicura ed anche a lui piii fila

Due principi ordino in suo favore,

Che, quinci e quindi le fosser per guida.

L'un fu tutlo seralico in amore,
L'altro per sapienlia in terra fuc

Di cherubica luce uno splcndore.

• De l'un diro; pero che d'ambeduc
Si dice l'un pregiando, qualch'uomo preudc
Perche a un line fur I'opore sue

Intra Tupino e Tacqua che discende
Dal collo elelto dal bealo Ubaldo
Fertile monte d'alia costa sceude,

Onde Perugia senle freddo e caldo
Da Porlasole, e dircli-o lo piange
Per breve giogo Nocora con Gualdo.

Di quella costa la dov'clla frange

Piu sua raltezza, nacque al mondo un sole

Coma fa questo lal volta di Gauge.

Pero chi d'esto loco fa parole

Non dica Ascesi, che direbhe corlo,

Ma Oriente, se proprio dir vuole

Non era ancor molto lontan dall'orto

Che comincio a far sentir la terra

Delia sua grau virtii alcun conforto :

Che per tal donna giovinetlo in guerra

Del padre corse, a cui come alia morte
La porta del piacer nessun disserra :

E dinanzi alia sua spirital corte,

E coram patre le si fece unite,

Poscia di di in di I'amo piu forte :

Questa privala del primo marito

Mille e cento anni e piu dispelta e scura

Fino a costui si stette senza invito :

Ne valse udir, che la trovo sicura

Con Amiclate al suon della sua voce

Colui che a tulto il mondo fe paura :

Ne valse esser coslante ne feroce

Si che dove Maria riraase giuso

Ella con Cristo salse in su la croce.

Ma perch'io non proceda troppo chiuso

Francesco e Poverta per questi amanli
Prendi oraniai ncl mio parlar diiluso :

La lor concordia e lor lieti sembianti

Aniore e maraviglia e dolce sguardo

Faceauo esser cagion de' peusier santi :

Tauto che 'I venerabile Bernardo

Si scaizo prima c dietro a lanta pace

Corse e correndo gli parve esser tardo,

ignota ricchczza, o ben verace

Scalzasi Egidio, e scalzasi Silveslro

Dietro alio sposo; si la sposa place :

Indi sen va quel padre e quel maestro

Con la sua donna e con quella famiglia

Che gia legava I'uraile capestro.

Ne gli gravo vilta di cuor le ciglia.

Per esser fi di Pietro Bernardone

Ne per parer dispetto a maraviglia

Ma regal menle sua dura inlenzione

Ad Innocenlio aperse e <la lui ebbe

Primo sigillo a sua religione :

Poiche la genie poverella crebbe

Dietro a costui, la cui mirabil vita

Deglio in gloria di;l ciel si canterebbe,

Di seconda corona redimila

Fu per Honorio daU'eterno spiro

La santa voglia d'eslo archimandrila

E poiche per la sete del marliro

Nella prcsenza del Soldan suporbo

Prodico Cristo c gli altri che 'I seguiro,

E per trovare a conversione accrba
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Troppo la gcnlc e per nan slate inJariio,

Reddissi al frutto dell'Ilalic' erha,

Ncl crudo sasso iiilra Teverc cd Arno

Da Crislo prcse I'ultimo sigillo,

Che le sue membra due aniii portarno :

Quando a Colui che a lanto beu sortillo

Piac(|ue di tsarlo suso alia mercede

Ch'egii acquisto ncl suo farsi pupillo,

Ai frnti sui, siccome a giusle credo

Raccomando la sua donna piu cara,

E comando die I'amasser con fede.

• E del suo grembo I'anima preclara,

I\Io\er si voile lornando al suo regno,

Ed al suo corpo non volse allra bara :

Pcnsa oramai qual fu cohu che degno

Collega fu a manlener la barca

Di Pielro in alto mar per drilio segno :

E quesli fu il nostro palriarca,

Perche qual segue lui, com'ei comanda,

Discerner puo che buona nierce carca :

Povertd.

Eccoci era alia pitlura : Neil' angolo estremo o

a sinistra di chi guarda e la figura d'un giovanc che

si spoglia dclla sua vesle e la da ad un vecchio che

gli sla davanti.

Questo giovane e lirato leggermente per un brac-

cio da un Angclo, il quale con la mano gli indica

la poverta.

Cio significa 1' uomo che si mcltc nclla via del

Sanlo — mcglio il Santo stesso quando da giovane

da tutto ai poveri.

II cane che abbaja davanti alia figura della Po-

verta , il ragazzo che getta sassi , e quelli che lo

pungc con una lunga puiita, o gli avvicina con quella

le sjiine, significa il disprezzo, come dice Dante che

il raoudo ha di tal donna ossia la poverla fuggita e

disprczzata da tulti.

II gruppo nell'angolo, dalla parte opposta del qua-

dro, e di un aiigelo e trc figure.

L'AngcIo anche qui invila un giovane a seguirlo

indicando la Povcrtit.

Quesli sogghignando, facendo le fiche con una mano
«> tcnendo sull'altra un sparviero, sta in atlo di pren-

dere altra via.

Cio significa I'uomo attaccato ai piaceri mondani,

c che corre dietro a quelli. E forse si accenna al

fratello di S. Francesco ? II vecchio con borsa di

danaro che tiene avidaniente colle mani in atto di

andare dal laio del giovane, cioe per altra via da

quella indicata dalT angelo rappresenta I' avarizia.

Esso guarda verso Tangolo opposto al giovane che da

la veste al povero.

Questa figura colla borsa puo anche alludere al

Padre del Santo, il quale lascio il liglio nudo nclla

via, e fu coperto dalle vesti d'un Vescovo, davanti

al quale si marito colla Poverta.

La terza figura (nel mezzo) colla mano indica al

giovanc Sanlo, e colla testa c vicino al vecchio: E
questi forse il cattivo consigliere.

Ncl mezzo, e piii clevata delle allre sta la figura

della Poverta, che e maritala a S. Francesco da N.

S. G. C. mcttcndole I' anello in dito nel modo
stesso come il Saccrdote all'allare. La Poverta fissa

lo sguardo amoroso nel Santo.

Dall'altra parte el di contro vedesi la Caritd con

un cuore in mano che lo ofTre alia Poverta, la quale

colla mano pare sia per accettarlo. Forse s'indica in

cio la carita del Santo il quale per I'amore della Po-

verta si spoglio di tutto jier darlo a poveri, ossia

I'amore grande che Esso aveva alia poverta.

La Speranza, figura che fissa il Santo, c che con

una mano dolcemente sta per loccare i fiori deU'al'

l>orc, che sta dietro alia Poverta, forse sta ad indicare

come dice Dante i PENSiER SANTI che dalla con-

cordia e dal dolce sguardo del Santo colla Poverta

facevano la loro cagione.

Vasari dice che la Poverta si vede maritata da

G. C. a S. Francesco, essendo presenti non scnza

mistero la Speranza e la Carita.

La Fede, che e indivisibile dalle altre due si puo

credere ncll'anello che inette Cristo in dito alia Po-

verta.

Le spine sotto ai piedi nudi della Poverta, le quali

si vedono fiorire in un albcro di rose bianche e

rosse; sono forse per indicare die le privazioni dei

beni di questa terra c le sofferenze della miseria frut-

tano le ricchezze del cielo.

Forse anche riferiscono al fatto del Santo il quale

Irionfo delle lentazioni gettandosi nudo ncUe spine

le quali fiorirono rose bianche e rosse.

Le schiere degli angeli che da un lato e dall'al-

tro assistono alia sacra cerimonia come dice Dante

indicano il matrimonio faltosi da Cristo davanti la

spiritual corle. La figura di Cristo, come Sacerdole,

che marito la Poverta con S. Francesco, e per in-

dicare che prima fu sposa di Cristo, e che dopo la

sua morte riraase per 1 100 anni c piii fino a S. Fran-

cesco scnza sposo e disprczzata e fuggita da tulti.

Superiormente e un angclo con un abito, quella

stessn data dal giovanc al povero ; ed un altro con

una fabbrica, o convcnto, con cortc cinta da muro,
entro la quale in mezzo la verdura vedesi un albore

piii elevato.

Due angeli offrono lali cose ad una figura di Santo,

il quale 6 a capo volto in giii , a braccia tese cd

aperte , ed in atlo di ricevere la veste ed il con-

vento.

Tutto cio significa che i poveri sono chiamati alia

societa dei Francescani, capo del quale sta S. Fran-

cesco (fignrato in quel albore grande ?) e che sono

e saranno bencdelti dall" Antiquus dicrtim che du-

rera semprc.
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LE PITIUKE DI GIOTTO NELLA CUIESA Di S. FRANCESCO IN ASSISl.

(Appositamente disegnaCe sul luogo. V. pag. 66).

Dopo aver descrillo lutlo il quadro della Poverla

e San Francesco che si spoglia di tutto e si marito

a quella, con tulli li accessor] del quadro resla a

dcscrivere la figura ch'e nel piii alto del quadro
stesso. E quests una fignra velaia Vantiqnus dierutn;

riccve da due angeli una veste ossia la stessa vesle

della quale si e spogliato S. Francesco dall'uno e dal-

I'altro angelo un convento con pianla torreggiante

verde a signi6car che i povcri sono chiamati alia

sociela di S. Francesco e benedetti dall' Antiquus

dierum e che durcra senipre.

Isaias quis vidil huic simile LXIV. Qui loqueris

justitiam LXIII. E velato, come lo vide S. Paolo a

Romani XVI 25-26-27. E il mascbio della Apo-
calissi XIII. XIX. Spirilus di S. Gio - vedi leltera 1.

{Continua)

(*) V. pag. 40.

Prof. Filippo Mercuri.

BARBARIC E COSTANZA.

HAccoyro dall' 837-886 (*).

I.

L' imperiale corteggio

Sopra I'arapio spianalo di amena oollina che si fa

specchio dellc vaghe onde del Bosforo, si lieva mae-

stoso e giganle con la superba ^ua cupola di 108

piedi di dianietro sostenuta da quattro grossissimi

piloni di travcrtino, ornata di 24 finestrc, e arric-

chita di preziosi musaici, incoronata da quattro mas-

siccie torri, il gran lempio di S. Sofia a Costanli-

nopoli. Innanzi ad esso si allarga in forma quadrata

una vasta piazza nomala augusteo tulta cinta da por-

tici p abbellita da leggiadri edlfizii. Nove spaziose

porle di bronzo mettono all'augusla basilica, la cui

grandiosita , magnilicenza e ricchezza riempiono di

stupore il riguardaule. L'alabastro, il serpentino, il
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porfido, le niadrepcrlo e le corniole vi sono sparsi

a dovizia e fanno la piii bella vista del moiido.

Qucsto gran tempio e tullo mcsso a festa e a pompa

solcniic
,

pcrcbe vi si dee incoronare iniperalore

Leone figliuolo di Basilio. Gia si avanza I' imperiale

corlcggio (ra le musicnii armonic, tra i canli di gioia

e i feslosi plausi del popolo. Ecco il novelio iiupe-

ralore raggianle di niaeslosa bellezza e di gloria, as-

sise su focoso destriero riccanienle bardalo. Vesle

una candidissiiua tunica inliorata d'aurati ricanii e

stretta a' lianchi da ingioiellala cinlura. Gli sccnde

dagli omcri una c'amide di porpora lanipeggianle di

gemmc e di oro. Finissimi purpurei calzari, con pur-

puree bendereiie allacciali, gli cuoprono ed adornano

i picdi. Gli viene a fiancbi I' iniperalrice con in capo

un riccbissimo diadema, da cui le scendono per le

guance e per le spalle varie fila di beilissiuie peric.

Un aurato c genimato luanto cilestro le nasconde in

parte la purpurea tunica fatia a fiori e rabeschi di

mirabil lavoro. Tien chiusi i piedi in ricamati cal-

zarini rossi lucenti di vivissinie gemiue. Insieoi con

essi precede sopra bianco cavallo covertato d' oro

r imperator Basilio adorno dclle piu splendide im-

periali divise. Appresso a loro viene il granduca di

Alenc, il principe del Peloponneso, il gran primi-

cerio dclla Beozia, i senatori e moiti altri nobilissimi

signori delle principali dignit.i dell' impero in sfog-

giali vesliraenti c in pomposissima gala. Quiudi le

dame di corte in veste bianca di seta con aurei tra-

punti e coperle di fulgidi nianti di scarlallo: poi i

paggi, gli eunuchi, i soldali a piedi u a cavallo scin-

tillanti uelle forbile armadure e in mezzo ai sven-

tolanti vessilli inghirlandali di fiori e di bcnde.

Regge le briglie dell' imperial destriero di Leone

il capo de' palafrenieri coperto di serica tunica pur-

purea con purpureo manlo ricamalo in dosso, con

"berrettone tondo e rosso frcgiato d'aurati ricami e

con iscarpe di pelle verde. Camniina innanzi al

novelio iniperatore portando la spada c I' imperial

vessillo il gran domestico con beretlone di scarlatio

in capo adornato di nodi d' oro e di Hurate bende
porporine che gli danzano ai lati del collo. Gli co-

pre la persona un'ampia tunica rossa, su cui e tra-

punta ad oro F immagine dell' imperatore. II manto
che indossa e i calzamenti sono del color di cedro.

Appresso viene il gran cancellicre veslito alia foggia

del gran palafrcniere, eccetto che la berretia di pur-

pureo panno lessuto in oro c formats a guisa di pi-

ramide. Quindi il gran maestro dclle cerimonie con

un bastone d'argenlo in mano. D'oro 6 la gran ber-

retta che gli cuopre il capo; d'oro e (a ricaniata tu-

nica che rappresenla al dinanzi I' imperatore seduto

su splendido trono di oro , e al di dietro lo slesso

imperatore assise su nobile palafreno
; poi il gran

ciamberlano, il gran cacciaterc, il gran scudiero, il

gran ministro dell'erarie e cent' altri primarii uffi-

ciali della cerlc vestiti tulti quasi alia stessa ma-
niera e non distinti fra loro che per la varfelii de' co-

lori e la diversa raagnificenza e ricchczza degli abili

c degli ornamenli.

li.

La coronazionc.

Sulla maggior porta del gran tempio sta ad aspet-

tare la venula del novelio imperatore il patriarca

rivestito de' piii ricchi abili pentilicali con il pallio

e la gemmala croce in petto, con la rifulgenle milra

in capo c I'aurato pastorale in mano. Di (|ua e di

la in bell'ordinanza disposlo sta tutio il clero atleg-

giato a riverenza e picla e adorno di nobili vesti-

menli. All'apparire del novelio monarca ogni velto

lampcggia di gioia, ogni labbro si scliiudc al saluto

e di devoti cantici risuena I'augusla basilica.

Pervenult) al tempio ascende Leone al triclinio

che e una vastissima sala posta sovra il portico della

chiesa e rispondc alia piazza dell'Augusteo, in cui

sta schieralo I' esercito e affollalo il numerose po-

polo accerso. Al cenno imperiale i deslinati senatori

gittano a piene mani sulle gremito lurbe epicomhi

a iosa, cioe pezzolini di panno con cntrovi racchiuse

monete d'oro e d' argento. Si asside quindi il no-

velio monarca sopra il suo scudo e sollevato in aria

e sorretto da parenii , dal patriarca e da piii no-

bili principi dell' impero vien sull' adobbala loggia

presontato all'esercito ed al popolo che le salntano

od accolgono con le piii liete acclamizioni e i plausi

piu fragorosi. Suenano allora le militari bande che

di gioconde armonie fanno echeggiare il superbo

alrie e i marinorei colonnnli della piazza e rendono

piu fosloso quel giorne irradiate dal piu vago e

splendido sole che mai indorasse la imperiale citia

di Costantino.

Appresso questo discende Leone nel tempio c al-

r ingresso depone le iinperiali veslimenta; si copre

di una semplice e grossa tunica bianca, cinge il capo

di una modesta benda e sale ad una Iribuna sfel-

goranto di oro e di dammaschini drappi purpurei.

Ascendeno in suH'ambone, che e una specie di pul-

pito , il patriarca e i soniori del chcricalo e s' in-

comincia a cantarc 1' inno del Irisagio, ossia del tri-

plicate sajtcff/A'. Qnindi il patriarca fa segno aH'ini-

peratore di satire, e monlato su , levando al cielo

gli occhi e le braccia da incomintiainente al sacro

rite. Alia line delle auguste preghiere si denuda la

testa Leone e il patriarca intinto il dite gresso nel

santissimo crisma gli fa con esse la crece nel capo,

e canta ad alta voce agios sitictus che echeggia per

le spaziose volte dell' eccelsa basilica ripctulo per

Ire fiate da! clero e dal popolo. Quindi riveslo il

novelio monarca de' piii sfarzoji abili imperiali e in-

sienie con il padre dell' iniperalore gli pone sul capo
la ricca corona di oro tempestala e fiamraanle di pre-

ziosissime geninie canlando axios dif/niis che per Ire

volte ripolono festosamenle i cori accenipagnali da'

niusicali armonie.

Sfolgorante di luce, raggiante di gioia scende dal-

I'ambone il novelio imperatore c va ad incoronare

deH'iraperial diadema la diletla sua sposa, la quale
ricevuta appena in capo la corona si prostra a suoi

piedi e calda di tenero affetto e della piii senlita
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graliludine umilmente I'adora. Salgono i due inco-

ronali aH'appareccliialo Irono sulla Iribuna leuendo

ill mano I'uno lo scetlro c I'altra la paliiia, e si rin-

novellano i devoti canti del Irisagio e si leggono i

sacrosanli evangeli. Dopo cio preceduti da tre can-

tori, ognuno de' quail solleva in alio un'asta adorna

di serici drappi candidi c purpurei , accompagnali

da mazzieri e dalla guardia di cenlo giovanotti vanno

alia balaustrala del sautuario per assistere ai divini

niisleri.

In fondo al tcmpio su elevato piano si schiude

in semicerchio il sanluario, dove sorge il trono pa-

triarcale; e quinci e quindi si dislendono in giro

gl'inlarsiali sedili del clero. In mezzo al sanluario

soUo una vaga cupola di oricnlali zaffiri luineggiala

dl stelle e sostenula da quatlro alabastrine colonne

si lieva un grande altare nomalo la sanla niensa, in

cui si mirano i dorati candelabri, la gemmala croce,

il libro de' vangeli e una piccola lorro d'argento in

cui e racchiusa la divina eucarislia. A destra della

santa mensa e I'altare chiamalo prothesis, ossia mensa

della proposizione, sulla quale si preparano e si bene-

dicono il pane c il vino; a sinistra e collocato I'allare

detto la mensa de' diaconi diaconicon sulla quale sono

i vasi i libri sacri e i sacerdotali vestiraenli. A que-

sli Ire allari rispondoao nella balaustrala Ire porte

dischiuse a' fedeli nel tempo de' divini ufficii. Porta

santa e appellata quella che s'apre dinanzi alia santa

niensa.

Pervenuto il novello inonarc.i alia cancellata del

sanluario veste I'aurala clamide che si affibbia sulla

deslra spalla con ingioiellato ferniaglio, prende con

una mano la croce , coll' altra il nartice che e un

picciol bastone che ha nella cima due e due qua-

dratucci formati di tocca d'oro con bellissime gem-
nie alia punta degli angoli e disposli alia maniera

di una croce. Vien quindi salulalo dal patriarca e

incensalo dai diaconi co' piii elelti timiami.

III.

/ santi misleri

Si apparccchia frallanto la celebrazione degli au-

gust! ojisteri colla maesta e la pompa piu fesliva
,

tra le dole! melodie de' canti, ira il bagliore de' sa-

cri paramenli, Ira lo splendor dclle faci e dei dop-

pieri, Ira le fragranze degli incensi e il lampeggiare
di'gli argent!, degli or! e delle gemme. G!a !1 d!a-

cono reca sull'allare !l pane, il vino, I'anipia patcna

formala a guisa d! baciuo e !1 ricco calice. Inch!-

nato e bcnedetto il rolondo pane fermenlalo ne ta-

glia il palriarca con argcnteo collello la crosla al

disopra in forma d! croce nelle quatlro pari!, in cui

soiio ad egual dislanza inipresse con sigillo le ini-

ziali IC, XC, N, K , che signilicano lesus Christus

Nica, c!oe Gesii Crisio vinee, in raemoria delle Ire

croci inalberate da Costanlino nella sua nuova citla,

in ognuna delle quali era scritta una delle tre pa-

role. Poslo quindi il collello nel sinistro lalo del

pane lo alza diccndo - la sua vista e slala tolla dalla

terra — e lo pone nella palena , menlre il diacono
esclama — immolate, o signore — Ne apre poi il

destro lalo in memoria della Irafillura del costalo

del Redentore , donde usci sangue cd acqua , c il

diacono infonde tosto vino ed acqua nel calice. Per
tal modo vien tulta distaccata la superiore crosla del

ben 'detto pane , da cui si cava la bianca midolla

che ridotta in forma quadrala serve alia consecra-

zione del corpo di Crisio. Benedicc poi il Patriarca

un allro pane in onore di noslra Donna , un altro

in onore di .S. Giovanni Baltista, un allro in onore

del santo che corre e di molti allri per I'impera-

tore, per rimperatrice, pel vescovi, pei sacerdoti, i

quali pant in minute porzioni divisi son posli per

consecrarc entro la capace palena, su cui vien col-

locato a guisa di coperchio I' asterisco, che c una

croce d'argento colle estreme parti ripiegate. Dopo

queslo incensa I'asterisco, i serici veli che deono ri-

coprire la palena e il calice , c un allro velo piii

ampio chiamalo aer, sotto cui si nascondono insieme

il calice e la palena. Lavate le mani, dato I'incenso

alia prothesi , recitate devoJe prcghiere con in fine

il salmo miserere il palriarca sparge il fumo degli

cletli timiami nel coro, nella mensa sanla e nel tem-

pio, Al canto dell'inno cherubico, che festeggia la

venula del Salvalore da Belania e il Irionfalc suo

ingresso in Gerusalemme, si recano il pane e il vino

alia sacra mensa, alia quale pervenuto il patriarca

cogli assislenti e falle le prescritle venerazioni ,
il

diacono a lui inchinandosi gli dice — e tempo di

sagrificare al Signore , bcnedite — e il celebrante

benedicc il santo altare, il diacono, il coro, l' im-

peralorc e I'imperalrice. Supplica quindi ad alia voce

all'Allissimo, per la pace, per la salvezza de'crisliani,

per il novello monarca. Vcngon poi le orazioni se-

f rele, le antifone, i responsori e la benedizione del

santo ingresso, cio6 dell'orienle. Cantate solennemente

dai cori le lodi del santo, di cui si celebra la beata

feslivila, e terminato I'inno del Irisagio, il diacono

si fa alia porta santa e — stale attenli — esclama,

e it celebrante loslo soggiunge — sia pace a tutti. —
Poscia il diacono precedulo dai fumanti luriboli e

dalle lampane accese esco dal sanluario e asccnde

in suH'ambone, ove legge il santo vangelo; dopo di

che si prega devolamenle poi calecumeni. Dispiegalo

sulla sacra mensa il candido corporate si reca il pa-

triarca alia prothesi, dove preso il calice e il dia-

cono poslasi in capo la palena col pane, accompa-

gnali da lutlo il chericato escono dalla porta della

prothesi e fatto processionalmenle un lungo giro per

il tcmpio rienlrano per la porta di mezzo nel san-

luario. Depostc sul grand'allare le sacramenlali spe-

cie c fatlanc solenne oblazione a Dio scguita da va-

rie preghicre e adorazioni si canta il simbolo apo-

stolico ed il prefazio. Compiulo il quale leva il dia-

cono dalla palena I'asterisco, agita su di essa il can-

dido flabcllo, il palriarca benedicc e consacra colle

auguste parole di Crisio il pane e il vino e tra il

fumo dcgl'incensi, tra le armonie de' cantici Ira Ic
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adorazioni del popolo ne fa 1' elevazione. Appresso

alcunc altre ccreiuonie s'incensa la sacra mensa e

i dillici clie son lavolctle in che e registrato il nome
de' fedeli c si fa la commemorazlone de' vivi e dei

^orli. All'invilo del diacono divide il patriarca in

qualiro parli la sacra ostia c una ne pone ncl ca-

lice , uienlre il diacono vi versa dcll'acqua calda ,

e colic altre coniunica se stesso c il diacono, a cui

porge eziandio a guslarc il calice dopo avcrne cgli

bevulo. Asconde ailora all'allarc I'imperatore colla

regale sua sjjosa e ricevono ambcdue dal palriarca

il santissinio corpo e il divinissimo sangue di Cri-

sto Signorc. Lo stesso fanno gli arcivescovi e i vc-

scovi e i sacerdoli. Poscia il diacono prende il ca-

lice, vi pone sopra la patena, e su essa Taslcrisco

e I'auralo vclo e si reca alia pnrla santa, ovc mo-

slrando al popolo gli augusti misteri esclama — ac-

coslatevi col liraore di Dio e della fede. — Ailora

il palriarca dispcnsa il cclestiale cibo de' forti e

I'etcrna bevanda degli eletti al padre dell'imperatorc,

agrimpcriali principi , ai grandi della corte e dcl-

I'impero e ai devoli fedeli. Tomato il patriarca al-

r altare e rcnduli solcnni ringrazianienti a Dio , e

riposla la palcna sul capo del diacono va con esso

alia protesi e compiulo I' incruenio sacrificio esce

dal santuario a dislribuire il benedetto pane a' fe-

deli. Benedice finalmenlc al popolo e ricondoltosi

alia prothesi c lavato per Ire voile il sacro calice,

si reca all'opposta nicnsa chiamala, come innanzi e

detto, il diaconicon, ove depone i pontificali vesti-

menti.

Posto terminc ai sacrosanti misteri, bacia I'impe-

ratore la niano al patriarca ed ai vescovi, e moslra-

losi nuovanienle al popolo e all'csercito dalla loggia

de' catechumeni riede tutto esultarite e fesloso aH'im-

periale palagio.

lY.

Gnllo

Splendidi conviti, armoniosi canli, soavi musiche,

danze, corse, certami, giuochi, spetlacoli, profusione

di danari e di vivande al popolo e ogni maniera di

allegrezza c di fcsleggiamcnti tennero dielro per piu

di alia soienne ineoronazione dell' imperator Leone
avvenuta I'aano 870.

Salito sul trono il novello monarca comincio a

governarc i suoi popofi con lania soUecitudine e sa-

viezza che a corlo andarc si vide onorato della stima

e delTaEfetlo universale.

II favorc di che fu largo verso le scienze e Ic

leltere, gli merito il giorioso nome di filosofo. Ri-

traea perfetiamenle dal suo genitore Basilio
,

prin-

cipo deguo de' piii gloriosi giorni dclTiinpcro, caldo

proteggitorc della cLiosa cattolica, accorlo cd amo-
revole rcggitore de' popoli , esempio di una virtti

gia da gran tempo ignota sul trono di Bisanzio e in

lutto perfetia, se non fosse stala talora offuscala e

deturpata da error! e da disorbitanze, in cui sven-

luralamente fu sospinlo dalle ipocriteartiedagl'iniqui

scaltrimenti dall'eretico Fozio, per cui opera il no-

vello imperator Leone fu iniquamenle Irascinato in

eslrema sciagura.

Qtieslo ribaldo scismatico di Fozio colle piii vili

adulazioui e colle piii sniaccatc lusinglie era entralo

Iniito iunanzi neH'nmore e iieila grazia dell'impcralor

Jlicliele 111 Porlirogcnito, aniecessoredi Basilio, uomo
dehoie ignoranle e di perversi coslumi, che di leg-

gicri I'indussc a cacciare daii'episcopal sua scde il

saiilissimo patriarca Ignazio. Dopo di che cgli non
inizialo in alcun modo nell'ecclesiastica gerarchia e

scnza merito alcuno si fe con nuovo csempio, con-

tro il prescrillo de'sacri canoni e con iscandalo gra-

vissimo di lulli i buoni cleggere da suoi fautori pa-

triarca di Costanlinopoli, correndo I'anno 858. Ad
un ingegno sveglialo e potenle accoppiava una ma-
ligna scaltrezza, nn'ardilez/a avvenlata ad ogni im-

[)resa, un iiilingimenio, una ipocrisia cosi bene inor-

pellata e manieraia di un'aria di santila, che ognuno
ripulato ravrebbe il piii virluoso del mondo. Avea
ad ogni occasione niille partili e traghetti, e astu-

zie e finissinie malizie che colla potenle parola che

eioi|uenlissinia gli sonava ognora sul labbro, sapea

si ben velare c nascondere da far travedere anche

gli occhi piii sagaci ed aculi.

Era uscilo di nobilissinio casalodi Costanlinopoli,

stretto in nodo di paronlela colla famiglia imperiale.

Posscdea larghe ricchezzc che spandea in gran co-

pia per procacciarsi benevoli e parligiani. Per la

illusire sua nascita e per il "raro suo ingegno era
stalo elevato in corle alia dignita di jirimo scudiere
e di prinio scgrelario. Coperto , ma implaeato ne-
mico di ogni rcligione cercava con infernale ardore
di scbianlarla dal pello de' fedeli orienlali, e a cid

risolgea la sua polenza , le sue dovizie, il suo in-

gegno e i continui suoi sforzi. Stollo ! credetle in

suo cnore di aver gia dislrutia I'opera dell'Onnipo-
tenza e sen compiacqne. II favore che grandissimo
godea appo I'imperator Michele III, empio al pari

di lui, rolto alle pivi nefande libidini, di nienl'altro

occupalo in mezzo agli svariatissimi ed innumerevoli
negozi del vasto impero, che di guidare un cocchio
ne' publici spetlacoli, gli avea poslo in cuore que-
sla matia fidanza. Lo sbandeggiamonto di Ignazio rco
solo di avere con sanlo ardimonto e a viso aperto
allamenle biasimalo le imporiali ncquizio; la regale

approvazionc della sua elczione a patriarca costan-

linopolitano gli avean di due lanti ribaditc le con-
cepule speranze. La spudorata empiela del principe,

il suo perverso lalenio contro i veraci cultori della

rcligione avrcbber cerlamente, secondo i corti giu-
dizii di quaggiii, distrullo e disperse nel suo impero
il regno di Cristo, se la mano di colui che segno col

dilo la sponda agl' infrenabili marosi degli oceani,

non avesse posto un termine agli ardimenli e alle

stoltczze umane.
Era semprc qucsto sciagurato monarca circendalo

da iniqua lurba di sozzi giovinastri, de'quali si ser-

viva per cavarsi ogni voglia, torsi di capo ogni ca-

priccio e porre in deriso le piii auguslc ccremonie
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della chicsa. A capo di quesla bordaglia era un certo

Teolilo soprannomalo Grillo il piii scallrito e nequi-

loso di tutti. A strazicggiare la ccclcsiaslica gerar-

chia avea I'iniquo principe assunto il lilolo di tuc-

Iropolitano di Coloiiia. dalo a Grillo qucllo di pa-

triarca c imposlo agli altri il noiue dcgli uiidici prc-

lali dipendenli da Coslanlinopoli. A quando a quando

li faccva rivcslire di sacri paranicnli, e ur!ando e

sghigiiazzando imilare gli aiigusli canti della cliiesa

accompagnali da strideiili sinfonie. Talora empiendo

vasi d'oro ornati di preziosissirae gemme, di accto

e di senapa coiUraffaceano (cosa orrenda a dire) la

saiilissima coinunione.

Un di racnlre facevano publicamente una sacri-

lega procossioiic, a capo della quale era Grillo sedulo

sopra un asino,si ahballerono col santo palriarca Igna-

zio clic andava processionalmente con il suo clero pur

Ic contradc di Costantinopoii. Esullarono perfida-

niente in lor cuore i ribaldi alia propizia congiun-

lura e agilando le pianete e facendo le boccucce ,

i visaggi, le corna ed ogni altro piit sconcio vilu-

pcro, ed empiendo I'aria di sirida, di urli, di licen-

ziosissimi sghignazzaiueiiti caricarono delle piu vil-

lane cd osceiie ingiurie il vencrando prelato e i'elclto

suo clero con raccapriccio ed acutissimo cordoglio

di tuUi i fcdcli.

V.

La benedizione.

Spenta miseramcnte in cuore la luce della fcde,

si spcgne allresi ogni nobile affctlo, ogni senlimento

di giuslizia, di pieta e di ouore e cade I'uoiuo in

si basso stato ed abietlo da disgradarne gli slossi

bruti. Avea soli tre anni Micholc III quando suc-

cedette nell' 8V2 al trono di suo padre solto la rcg-

gcnza di sua madre Teodora santissima donna, del

suo zio Barda e di altri tre onorati cortigiani. Tutle

le cure di quesl'otlima e piissima principessa, il cui

savio e amorcvolc reggimenlo procaccialo le avea

raniniirazionc e raffetlo di tulto 1' iiupero, e la cui

ferniezza avea sapulo contenere le niinacciosc anni
dei Bulgari c steriuinare dal regno gli crelici pau-

liciani, tutte le cure di lei per allevare alia virlis

il suo figliuolo erano riuscite senza alcun profillo.

Al vcdere i suoi vituperosi e svergognali porlamenti,

all'udire di giorno in giorno novelle disorbilanze ed

empiela se nc ramniaricava oltre ogni credere e nc
piangea amaramcnte innanzi a Dio scongiurandolo
colle piii passionate istanze a voler ridurre nel rello

scntiero quel Iraviato.

Un di menlre se ne stava tuUa dolenle e rilirata

nel suo imperiale appartamento insicme colle sue
figliuole raccolte in dcvoli esercizii e in sanle pre-

gliiere, t'u chiamata daM'imperatore. Ando losto con
cuor Irepidanle dal figliuolo e senlito chc I'avea fatta

a se venire per farle ricevere la benedizione del santo
patriarca , ne gioi vivaniente nclTanimo e crcdetle
chc I'imperatore locco finalmcntc dalla grazia divina
coininciasse a lornare a piii savi consigli. Tuti' at-

Icggiala iii piela e di rispetto si avvicino la impe-

rial donna piissima al patriarca, ma veduto che gi-

rava altrove la faccia, reputandoqueU'alto, segno di

squisita ouesta e di scrupolosa coscienza , si gitto

boccone sul paviniento supplicando umilmenle il pa-

lriarca a volerla degnare della episcopal sua bene-

dizione Ma il palriarca era lo scellerato Grillo, il

qunle prendendosi giuoco della sincera pieta dell'ot-

tima principessa e non avendo alcun rispelto all'im-

periale sua maesla, le rivolse alcune invereconde ed

infami parole, alle quali raccapriccio d'orrore e voile

morire di peiia I'augusta donna Iroppo tardi accor-

tasi dell'esacrato inganno.

[Continua) prof. Alessandro Alti

(*) Intorno a queslo racconto vedi Ferrario, il co-

stume anlico e moderno di tulti i popoli. - Henrion,

storta universale della chicsa - Bossuet, discorso sopra

la storia tmiversale. - Simon Mago cap. XX. - Ni-

ceta, vita d' Ignazio - Baronio ann. eccl. - Epislol.

Metroph. - Anasthasius etc.
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L APSIDE DELLA CIIIESA Dl S. MARIA IN MOiNTICELLI DIPINTO DA ETTORE RUSPI.

Ncl bcl rislauro eseguilo di prossimo nella cliiesa

di santa Maria in IMoiiiicclli , ch' e una delle piu

anticlie parroccbie di Roma, oltre alle pitture lode-

Tolissime , ciie il sig. Cesarc Maiiani ha fallo in

buon fresco nelle volte di delta cliicsa (*), merilano

ancora molla commendazionc quelle che il sig. Et-

lore Ruspi ha lavorato, pure in fresco, nell'apside

e nel presbitcrio. E mi scmbra veramenle dcgna d'en-

comio cotesla parte del ristauro, perche nel suo la-

voro ebbe il Ruspi ad inconlrare alcune diflicolta,

che richiedevano molta considcrazione per uscirne

con onore, cora'egli ha faltt>. Perchfi nell'alto del-

I'apside si trovava una testa del Salvatore , in mu-
saico, opera dei tempi di Pasquale II; la quale chi di-

resse il dotto ristauro voile con ottimo giudizio che
venisse conservata, iraponendo airarlefice che la do-

vesse inncstare nella sua composizione , con trarne

que! partito che gli paresse migliore. Era quiudi
assai malagevole, in primo luogo, il compiere la fi-

gura del Rcdetitore in lal guisa , che il rimanentc
della persona potesse fare unione con quella testa;

in secondo luogo, il collegare la delta Ggura colle

altre, che secondo il concetto dcH'artista, dovcvano
formare il soggetio del dipinto.

Ma il Ruspi con molla industria s' e agevolato
questa difTicolla per modo, che puo dirsi che I'abbia

supcrala felicementc. Pigliando egli a scguilare la

ligura del Crislo, dove il collo s' inncsta alio spalle

(che tanto appunto rimanea dell'anlica) la condusse
lino alia mela della persona con maniera semplicis-

sima, in poche^ ma corretle linee di disegno; lalche,

per quauto lo consentiva la buona prallica dell'arte,

si avvicinasse alia goffa e secca maniera, che si usava
nei tempi che fu lavorato il detlo musaico. Ma sic-
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come s'egli avesse compiuto in qiiesta forma la in-

tera figura, gli sarehbe accadulo ch'ella non avrebbe

potuto armonizzare col resto del dipinto, cosi dalla

me(a in giii si venne a grado a grade scostando da

quello stile, die la mera necessita gli aveva impo-

sto, dando migliori andamenti alle pieghe delle ve-

sli : ma lo fece abbaglialamcnte, con raollo arlifizio,

senza chc colesta mulazione sallasse agli occhi; ch6

Iroppo sconcia sarebbe slata a vedere. Con lale ac-

corgimcnto ottenne il Ruspi quel doppio effetlo che

s'era prelisso , cio6 , chc la persona del Redenlore

non fosse troppo disforme dall'anlica lesia in mu-
saico; e che la detla figura polesse far lega col re-

slo del dipinto. Nel che parmi ch'abbia operato con

assai avvedutezza e coiisiderazionc.

II rimanentc dclla pillura dell'apside si corapone

delle figure dei quatiro sanli martiri Maoiiliano ve-

scovo, Procio, Galbodeo ed Euslazio, i corpi de' quali

riposano sotlo I'allar maggiorc. Soiio cotesti figiirati

ritli e nietloiio in mezzo il Redenlore sedulo, che

mollo li sorpassa in proporzioni, sccondo il parlito

adottato dagli antichi rispelto alia divinita. Vivaci

e nalurali ne sono i'attitudini e le niovenze e mollo

espressive le arie delle teste, composle tutte a quella

riverenza, che loro inciite la presenza del Sigiiore.

Le fogge del vestire soiio bene appropriate ,
come

facili e buone ne sono le pieghe. Tulto il dipinlo

ha molta morbidezza e mollo riiievo. II fondo e

rriesso d'oro a tassclli per imitare il musaico.

Nella tribuna, sotlo I'apside, ha dipinto il Ruspi,

egualmenle su fondo d' oro , i principi degli Apo-

stoli, chc sono pure assai ben condotti, e raostrano

la diligenza dell' arlista cd una franca imitazione

dei buoui maestri. II che si vuol dire egualmenle

rispello ai due angeli da lui falti nella volta del

presbilero, chc hanno molla prontezza e leggiadria;

ed ai quatiro evangelisli dipinli nei tramezzi dei pi-

lastri , che rcggono il primo e 1' ultimo arco della

chiesa.

Sonoancoradi mano delRuspi,c sono purdisegnati

e colorili con grazia alcuni angeletti, rogli emblcmi
della Passionc, che adornano la cupoletla della se-

conda cappella a man drilla. Da colesle opere si co-

nosce ad evidenza, cohk; il Ruspi sia mollo innanzi

nel senliero falicoso dell' arte , in cui 1' ha incam-
minalo la incliiiazione della nalura , ch' egli viene

ajutando con severa applicazione e collo studio pro-

fittevolissimo dei classici escmplari.

Cao. C. L. Visconti.

(*) V. pag. 41.

Offriamo ai nostri lettori due de' componimcnli

poetici che vennero recilali nella solenne adunan-

za della Pontificia Accademia Tiberina , celebran-

dovisi la sacrosanta Passionc di Nostro Signore Gesii

€risto.

LA MADDALENA APPIE DELLA CROCE

OTTAVE

DEL DOTT. PAOLO TARNASSI ROMANO.

Non per vaghezza di niondano alloro

Cui solo ad otleuer slolto e chi suda,

Non perche inlorao assiso un gentil coro

Di suo plauso cortese il mio dir chiuda.

Avvien ch'io scriva: lua se rido o ploro,

E perch'ho im'alma non di senso ignuda,

Un'alma che ad araore anzi e soggetta,

E rido e piango come amor mi delta.

Ed oh, chi dir polria quale a me in cuore

Si sparga di piacer gratissira' onda

Se un eco alior che mi ripela araore,

Se Irovi un'alma che a la mia risponda? !

tu che ai piedi di Gesii che muore

Moslri doglia si acerba e si profonda,

Tu pentila di Maddalo, lu il sai

Che doice pianger teco oggi mi fai.

Ah ! mi par di vederti. II crin disciolto

Gill per le spalle lulluosamente

Meslizia accre.sce al pallor del tuo volto,

Ne sollievo di pianlo li consenle

Alle iinmote pupille il dolor mollo:

Che di lagrime sol penose e lente

A slenlo inumidir puoi gli enfiati occhi

Genuflessa, e le man giunte a'ginocchi.

Pur que' mesli occhi luoi che iniraoli stanno,

Ben moslri che non son di guardo privi:

Conlemplan essi nel morlale affanno

II tuo Gesii che a te dinanzi e quivi.

Di spine alroci, ahime ! cinto il crin gli hanno,

E di lie! sparso i labbri semivivi.

Squarcialo il petlo e le mani gli vedi,

Ed inchiodati I'un suU'altro i piedi.

Ecco egli muore; ecco sul manco lato

La mestissima sua faccia divina

,

Dal padre, ahi ! dal suo padre ahbandonalo.

Ad esalar lo spirlo ultimo inchina.

Fisa lu miri il suo occhio velalo

Che a chiudersi nel duol gia s'avvicina,

Ahi ! chiuso e gia, nia pur solenne e tardo

Pur te pria compensalo ha d'un suo sguardo.

Ah! ben, Maria, quel guardo al luo pensiero

II di rammenta che d'amor piagata
I .

Ei henigno I'accolse, e in dolce impero

Te discioUa niando di lue peccala.

Ma quel guardo insiem dice: ah ! vedi il fiero

Legno ov'io sofl'ro, e il saugue, e il duol mio guat;i

Ecco per le qual croce i' mi son posla

Ed ecco il luo perdon quanto mi costa.
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Dunque, pensasti allor, dunque son io

Che qui t'addussi, io misera e vil donna ?

Non que' scherani, ma il gran fallir mio

T'lia, Gesii, tlagellato a la coionna !

Sou gli ornamenli onde dispiacqui a Die,

E il cuor iascivo e la discinta gonna,

E non la lancia, e i chiodi, e non le spine

Che I'hanno ahime I coDdolto a si reo fine!?

Ecco il pansier che te di dolor vince

E neirimo del cuor t'auge e penetra

;

Quiudi imaiobil se fatla, ue di liuce

Scerner occhio polria te da una pietra.

E si I'ambascia ogni tuo senso avvince

Che ne d'un lagno risonar fai I'etra.

Ah ben Io slral che ti ferisce e acuto

!

Che maggior d'ogni duolo e il dolor raulo.

douna del dolore, anch'io con teco

Vuo a la croce offerir flebile omaggio.

Pondo ancor io di colpe su me reco

Cui pur pensando affanno e rossor n' aggio

:

E se non per livor per agir cieco

Reo son pur io di quel mortale oltraggio.

Star pon Giovanni e la pia Madre in piede:

Io m'atterro, e con te chieggo mercede.

Mercede i' chieggo al mio Signore esangue,

E speme di ottenerla il mio cuor porta,

Pero che in petto a me fede non langue,

E solo e sempre amor ebbi a mia scorta.

Pur perdona se a vista di quel sangue,

Poi che ardente disio mi vi irasporta,

Perdona se dinanzi a quella croce

Rompo il silenzio e udir fo la mia voce.

Tu soffri Cristo, io sclamo, e tanto rivo

Spargi del sangue tuo ( bene il discerno

)

Sol perche Tuoni che amasti, e il qual captivo

Nascea, per poi morir preda d'inferno,

Divenuto del ciel fjglio adottivo

A liberla risurga e a gaudio eterno :

Tu soffri, e in questo tuo soffrir la strada

i\c additi onde convien che al ciel si vada.

Deh ascolta or tu come follia si chiame

La tua croce dal secolo protervo.

Deh vedi per pieta com'ei pur brarae

Negli antiqui tener ceppi il pie servo.

Sol di carnal diletto oggi s' ha fame,

E raentre intende ogni voce, ogni nervo

A liberta ottener, si sprezza intanto

La liberta che a te costata e tanto.

Deh, tu che il puoi, la cieca umanilade

Con Io splendor de le tue piaghe irraggia

:

Sicche come pentita al tuo pie cade

Di Maddalo- la donna, essa pur caggia.

Vedi, e la Chiesa tua che pietade

Ten dimanda a quest' ora in ogni piaggia.

Deh non voler che la preda di prima

Torni al vinto Satan piii larga e opima.

Ah si! Tutti a te Iraggi, e me che piango

Me pnr beniguo guarda o Gesii buono.

GenuQesso a te innanzi io qui riniango

Finche dato non m'abbi il tuo perdono.

Pill no, non e per me questo vil fango

:

Non d'Agar (iglio, di Dio figlio io sono;

E il prodigo ligliuol perdon de pieno

Trovar se torni del suo padre al seno.

UN VATICIMO A GERUSALEMME
cia' pienamente avverato nella resurrezione di cristo

E QUINDI PERPETDO CONFORTO DI PIE SPERANZE

l.N QLALUNQUE TRIBOLAZIONE E JATTDRA DELLA SUA CHIESA

SOyETTO

DI FRANCESCO SPADA ROMANO.

Solima ingrata ! grida pur feroce

» A Gesii morte »: aguzza pur luoi ferri :

Armane il braccio d'assassini e sgherri,

Venduti a ogn'opra piii ribalda e atroce.

Godine pure : . . . udrai rultima voce

Che rUom-Dio dal suo petto oggi disserri

:

Vedrai I'Agnel, che or tu rabida afferri,

Per mille piaghe insanguinar sua croce.

Ma presto Ei di tal morte avra vittoria
;

E trionfante, dall'avel sacrato

Risorgera piii hello e in maggior gloria !

Si; quel tradito, ma Divin Maestro,

Fia di novel diadema incoronato,

Giuda pendente ancor dal suo capestro !

ISCRIZIONI (*) DEL P. ANTONIO ANGELINI D. C. D. G.

I.

PIO . L\

PONTIFICI . MAXIMO

HOC . VERTENTE . DIE

TVM . REDVCI . TVM . SOSPITI

ROMA . MEMOR

n.

DEO . OPTIMO . MAXIMO

SOSPITATORI . ET . CVSTODI

PO^TIFICVM . SVMMOBVM
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OVJVS . NVMINE . PRAESENTISSIMO

PIVS . IX

HOC . AVSPICATO . DIE

RE0VX . PERDVELLIBYS . FIIACTIS . FVGATIS

ET . IN . CONCLAVIS . BVINA . INCOLVMIS . FVIT

ROMA

VNO . ANIMO

GRATES . REPENDIT

III.

PIO . IX

PARENTI . OPTIMO

QTEM . REDIENS . DIG . DIES

MEMORAT . SOSPITEM

AVDITORES . LYCEI . MAGNl . ROMANI

PLAVDVNT . ADCLAMANT

TE . PONTIFICE . TE . REGE

REM . CHRISTIANAM . DEYS

NOVIS . AVCTET . TRIVMPHIS

IV.

AVSPICE

VIRGINE . DEI . PARENTE

IMMACVLATA

REX . ET . PONTIPEX

PIE . IX

TINGES

AN . CH . MDCCCLX

V.

HONORI

D . N . PII . IX . PONT . MAX.

QVI . IN . DITIONIS . SVAE . FINES . E . NEAPOLITANO . REGNO

CATHOLICORVM . STVDIIS . ET . ARMIS . REGREDIENS

IN . FRVSINATIYM . VRBE

VI . ET . V . IDVS . APRIL . AN . MDCCCL . SVBSTITIT

CAMPANA . PROVINCIA

AD . AVSPICATISSIMI . ADVENTVS . MEMORIAM

HAEC . ORDINl . TVTANDO . STATITA

A . SOLO . EXCITAT

r.ONSlLlO . Xllll . VIROR . PllOVlNC . ADMINISTRANDAE

PRAESIDE . FERDINANDO . SCAPITTA

AN . MDCCCLX

(*) La prima iscrizione fu posta ncl Campidoglio

illuminato a ccra il giorno 12 Aprilc del corrente

finno, giorno mcrnore e lielo alia Cliicsa Cattolica e a

lioma per due memorandi aovenimctiti, per il ritorno

in Roma delta Sanlild di N. S. PIO IX il 1850, e

per il suo prodigiosu salvamentj il 18.55 nella ca-

diila del palco della stanza a S. Agnese fuor delle

mura.
La seconda fu detlalu per VisCessa occasionc

La terza fu posta nella fronte dell'Universitd /Jo-

mariu per la stcssa occasione.

La quarta e posta nel rovescio della medaglia offer ta

in questi di a PIO IX, nella cui faccia dritta e I'ef-

figie di Maria Immacolata.

La quinta e incisa in una gran tavola di marmo
nella fronte del nuovo edificio alzato in Frosinonc per

il presidio militare.

BARBARIE E COSTANZA.

liAccoxTO ball' 857-886.

[Continiiazione V. pag. 72.)

L'avere cosi sozzamente falto oitraggio alia rcli-

gioiie e alia natura non baslo airitiiquo iinperatore.

Non potendo piii palire intonio a se tanta virtii che

era un continuo e pungente riiuprovero a suoi vi-

zii e aizzato dal perfido Barda che non vcdea Tora

di dominar su lui, costrinse la pia sua niadre e le

sue sorelle a farsi tosare i capelii e renders! reli-

giose in un monastero. Voleva che il patriarca Igna-

zio rati6casse 1' iniquo suo procedimento e le ve-

stisse degli abiti monacali. — Non posso, o sire, gli

rispose francaniente il patriarca. Che male ban falto

quesle imperiali principesse da esser trattate cosi inde-

gnainentc e ingiustamente? Quando io fui elevalo al

regginienlo di questa chiesa giurai di non operar

mai cosa che potesse menomare Io splendore della

vostra gloria. Se voi volete denigrare I'imperial de-

coro e vioiare- i piii sacri drilti di nalura, non sara

niai che io approvi il vostro operalo e il sanlo mio

ministero non servira mai a sugellare le vosire ini-

quita. — Indispettito, ma non punto mutalo I'impe-

ratore dal suo proposito ordino toslo che la madrc
colle sue figliuole fossero per sempre racchiuse nel

caslello di Carieno.

Affrancalosi per lal mode l' ingrato principe dalla

virluosissima genilrice e dalle pie sorelle, si die a

rot(a ad ogni eccesso e pose le rediiii dell' impero

in balia di Barda suo zio che voile onoralo col ti-

lolo di Cesare.

Era coslui fratello deH'imperatrice Teodora , ma
di una natura tutla opposta a quella dell'inipareg-

giabile sua sprella. Si mostrava destro e provvedulo

nel maneggio degli affari, largo e generoso verso i

dolli sicche si vidcro in breve rifiorire le lettere e

le scienze che s'erano illanguidite e quasi spente solto

il governo di niolti impcralori ignoranti. Ma que-

ste spleiididc doti erano oscurale dalla piii vitupe-

revole e smodata ambizione. Per mantcncrsi nella

grazia del principe, per serbar suo stalo ogni mezzo

piii inoneslo c ribaldo gli parea sanlissirao, purche

gli tornasse bene. Questa infrenata (lassione vincea

e spezzava ogni altra cosa, superava ogni legge, scu-

sava ogiii fallo e concedevagli ogni illecito e incon-

veniente. Botlo anch'egli ad insaziabili libidini com-

piaccva immensamente al genio del volultuoso mo-

narca e gli crescea baldanza nei vizii, dei quali egli

poi si faccva scala per salirc a maggiore altezza.
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l'imperiale corteggio. (V. pag. 68.)

Piangea il cuore al santo palriarca Ignazio nel ve-

dere tania corruzione e lanlo scandalo in corte e

indegnavasi specialmenle contro I' iiiiquo Barda , il

quale in luogo d'iiifrenarc la malvagita del suo ni-

pote, colle sue adulazioni e co' suoi esempi gli dava

ansa a misfare. Lo avca piii volte a se chiamalo e

colic piii doUi amorevolezze di padre conforlatolo

a cessare tanto vituporo , ma I'induralo Cesare se-

gnito a far peggio di prima. Ondeche non Irovando

il santo palr'arca piii mezzo perridurlo al cuore e

non polcndo piu patire tanla offesa di Dio, gl'intirao

che non fosse piii ardito di accostarsi alia sacra

mensa per ricevere rintemerato. pane degli angeli
,

perche sarebbe publicamente respinlo. A questa mi-

naccia montato il uequiloso in grandissimo furore

sguaino la spada e corse per ficcaria in petto al ve-

narando prelato. — Guai a te, gli disse solenncmenle

il patriarca seuza cangiar di volte, ne niular di luo-

go , guai a le , se osassi di macchiar le tue mani

nel sangue mio. La piii tremenda vendetta del cielo

pioaiberebbe sovra il tuo capo. — A queste gravi

e spaventose parole rimase quel furibondo sbalordito

e Iremante, e lasciatosi cadere di mano il ferre se

ne parti.

VI.

La persecusione.

L'iniquo Barda in luogo di cambiar costume e de-

plorare i suoi Iraviamenti dal diritlo sentierO della

virlii, ogni di piii rompeva in delitti e dava in ec-

cessi. Ripensando alle minacciose parole d'Ignazio ne

freme di sdegno e giuronne la piii alta vendetta.

Traendo profilto del soprammano che gia avca preso

suH'imperatore comincio coi piii (ini scaltrimentl c

coi piii acuti stimoli ad iucitarlo ed indurlo, se gli

venisse falto, a deporre dalla sua sede il patriarca,

che gli dipinse per I'uomo piii ribaldo che visse sulla

terra, e per il nemico piii fiero che avesse I'impe-

raiore e I' impero. Ma non potendo giungere a si

aperta ingiustizia per paura in che era venuto I'im-

peratore di un lultuoso scisma, giunse pero ad in-

durlo a fargli tuilo quel male maggiore che potea.

Infatti comando tosto lo scellerato monarca che Igna-

zio fosse cacciato dal suo palazzo patriarcale e con-

finato all'isola di Terebinto. Poco appresso gli spedi

alcuni vescovi e grandi del regno per aslringerlo

colle piii larghe promesse o colle minacce piii duro
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a rassegnare volonlariamante in mano dell' impera-

tore ii suo palriarcalo. Ma I'innocenlissimo Ignazio

forte del suo diritlo c della santa sua causa noa

fu mai che piegasse ai minacciali slrazii o alle la-

singliiere profferte.

Levavan frallan(o alto la voce conlro tanta ingiu-

stizia alcuni \enerandi pastori i quali iiupavidamente

affrontarono lo sdegno imperiale per isludio e difesa

delle conculca(e leggi ecclesiasliche edel perseguilalo

pontefice costantinopolilano. Di che lemeudo il per-

fido Barda non si levasse a rumore lutlo il rearae,

avuto a se sparlilamenle ognuno do' zelanti prelati,

ad ognuno promise il patriarcato d'Ignazio, se piu

non fiatasse. — Oh slate pure a niia lidanza, dicea

lo scaltrito a ciascuno di essi, che i'imperalore sa-

pra niantener la parola che io vi do in suo norae.

Anzi per meglio cntrare nella grazia imperiale ,

quando egli vi otTrira la splendida dignila palriar-

cale c voi fate mostra di non poteria accettare e si

roodeslo vostro senlire vi rendera I'eletio deH'impe-

ratore. — Ma furono seduttrici e bugiarde parole.

L'indegno Cesare avea gia scelto il novello patriarca

che nieglio tornasse acconcio a mandare in effetlo

gli scellerati suoi intendimenti. Accetto Tiinperatore

la rinunzia che ciascuno del delusi prelati niostrava

fare per sentimento di modestia, e confer! il patriar-

cato a colui che gli venne presenlato da Barda.

Era questi I'enipio Fozio, di cui innauzi e detto;

laico ancora e scisniatico seguitatore di Asbesta

vescovo scisinatico di Siracusa , dal quale riccve

in sei giorni tulti gli ordini sacri e 1' episcopato.

Insediato appena sul trono patriarcale di Coslanti-

nopoli quest' ardito ribaldo uiostro tosto la raal-

vagita del suo animo e le furie del demone che

I'informava. Qualunque ecclesiastico non volea te-

nere da lui , era inicuantinenti gitlalo in una pro-

fonda prigione e flagellato a sangue. Si liberava da

ogni tormento chiunquc presentasse accusa di atroci

misfatti contro rintemcrata vita d'Ignazio; e per so-

prassello ne riportava lucro ed onori. Ma a nulla

proBttando i premii , ne gli intiraati castighi, ebbe

egli slesso lo scellerato Fozio rardimenlo d'incolpare

appo I'imperatore di delitli di slalo I' aborrito pa-

triarca che volea ad ogni coslo perduto. La sfac-

ciala menzogna pero rimase seuza il desialo effetlo

per mancamento di prove. Di che non e a dire quanlo
si rodesse in cuore il maligno. Non cadde pero di

animo, ne per cresccr che facesse di dillicolla, punto
rislelte, si ebbe in parte conseguito il suo intenlo.

Per le pcrGde Irame di Fozio e I' iniquo comando
di Barda si vide a un tralto I'innocenle Ignazio ca-

ricato di catene, Irascinato da una carcere all'altra

c rilcgato in perpetuo bando nell'isola di Lesbo sotto

la guardia di feroci soldali, i quali ne facevano il

piii aspro governo, giungendo a tale da spezzargli

due grossi denti in bocca con una fiera guanciata.

In mezzo a tanta barbaric era lieto e sereno I'in-

temorato patriarca e si chiamava felice di potere in

parte rendere di se immagine dell'oltraggiato signore

divino. La furia de' patimenti con che del continuo

lo straziavano non valse giamraai a strappargli di

bocca la tanlo desiderata rinunzia. Anzi ragonati in-

torno a se di parecchi prelati sbandeggiali anch'cssi

per causa si santa, tenne un concilio, in cui solen-

neraente depose 1' intruso Fozio e iancio la scomu-
nica contro di colui e conlro di chiunque fosse ar-

dito di riconoscerlo per vero palriarca. A tale no-

vella die in furie il sacrilego e in un conciliabolo

di scismalici pastori suoi partigiani venne a tanto

di audacia da fulminare d'anateraa il legitimo pa-

triarca e di cacciare dalle loro sedi e fare incar-

cerare lutli i vescovi che biasimavano il suo operate.

Vll.

Le spudorale menzogne.

Lasciatosi una volta I'uorao trasportare dalle sfre-

nale passioni sino all'orlo del precipizio, raro e as-

sai che non vi sdruccioli denlro, e Iraripalo che sia

non risla di precipitare, Gnche non locchi il fondo

dell'orrendo abisso. Cosi intervenne di Fozio che da

un delitlo sprofondava in un' altro sempre peggiore.

Vedule gittate al venlo le in.sidiose sue arti e le

sostenute fatiche penso I'iniquo setlario di rivolgersi

al Romano Pontefice e colle sue asluzie e scaltrezze

indurlo a render regolare e legittima la sua elezio-

ne. Ebbe tosto pronto a suoi desiderii I'imperalore i

il quale ordino che una solenne ambasceria compo- f
sta di qualtro vescovi si recasse (an. 859) a Roma
dal Pontefice con magnifici doni, tra quali mirabil-

mentc spiccava un ricchissimo calice d' oro tempe-

stato di splendidissime gemme, e gli presentasse una

lellera in favore di Fozio e un'allra di Fozio stesso

che era in questa forma.

Padre Santo

Faccio umilmente conoscere alia Santita Vostra ,

come il patriarca Ignazio affranto dagli anni e dai

malori ha spontaneamente rinunzialo alia sede di

Costantinopoli e si e ridotto in un monaslero, ove

e traltato con ogni maniera d'onorc e di ossequio

dovuio a suoi merili. Per quanli sforzi io m'abbia

fatti per tenere da me lontana la patriarcale dignila,

pure ban voluto, o Padre Sanlo, che io fossi il suc-

cessore di lui. Quando io penso al grave carico del-

I'episcopato , a cui mi sono a mal mio grado sob-

barcalo; quando io penso all'umana debolezza e spe-

cialmcnte alia mia, mi senlo trafiggere dal piii acuto

dolore e venir meno sotto tanlo peso. Ma I'impera-

lore uraano verso tntti e solo crudele con me, i ra-

dunati melropolitani e lutlo il clero mosso non so

da quale impulso , non appena il mio predecessere

aveva rinunzialo, appunlarono tutte le loro mire so-

pra di me. Tornarono vaue le mie scuse, inutili le

mie preghiere, non ebbi pur agio di deliberare. Mi
dichiararono che io dovessi addossarmi I'episcopato,

e nulla prezzando la mia resistenza, le mie lacrime

e il mio dolore, voUero fare il piacer loro. Prego
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tanze, Furouo slrappati di dosso a quel magnaniino
lulli i ponlificali vestiracnti e tutli i segni dulla sua
dignilii; e inessi su e subornali bugiartii teslinidnii

falsate le lellere del papa, e tra le piu nere caliin-

nio 0. i vili satcasmi e I'onlc villane f'li solennemenle
deposlo dalla sua scde.

Ma rini(|uo Fozio iion riraase ancor pago a tuUo
ques(o. Egli volea ottenere la riniinzia da Ignazio,

e s'era messo in cuore d'av(>rla ad ogiii niodo. Coii-

scgn6 adtinque il luai capitalo palriarca alle sui;

lance spozzate, porche ne facessero il peggiore stra-

zio del mondo. (.)bbediron toslo i ribaldi e gillarono

quel miserello d'lgiiazio in I'undo ad uii oscurissimo
sollerraneo tudo grommato d'acqua e di muffa. Per
una inliera sedimana gli ncgarono persino un fru-

sto di pane e un lilo di acqua , e cosi caduto in

eslrenio languore, c oppresso dagli anni e dai lun-
gbi pnlimcnii lo costrinsero a star rillo in pie per
piu giorni. Qiiando videro que' Ceroci cbe non
avrebbe poluto durare a lungo in si miserando slato,

gli i)romisero di cavarlo fnora da queli'orrendo se-

polcro, da queiia profonda caverna, da quel buio,
da queli'umidon', da queiraCa di niorle, tornarlo alia

luce, renderlo al dolcc e mile acre, ridonarlo a li-

berta e condurio innanzi airimpcralore, il quale ri-

colmalo lo avrebbe di onori e di dignita, se rinun-
zialo avcsse al suo palriarcalo. Ma quell'inlrepido,

come scoglio imnioto al flaggeilar dei Hulti e all'in-

furiare delle procelle, come inconcussa (orre che mai
non crolla la cima persolliare di venio, slelte sempre
saldo in sul no. Allora que' scberani di Salana gli

peslarono e annerirono tulla la persona di guanciale
e di pugni; gli sirapparon di dosso nel cuor del piii

rigido verno, quasi tutli i panni, lo gillarono disteso

al suolo e lo legarono colla faccia rivolla alia terra

a nindo di un crocifisso. Ne a cio conlenti, lo mi-
sero alia tortura e per tulla una nolle gli fecero
provare i piii crud^li spasimi del inondo. Riloltolo

a quel torinento lo buttarono con lanla rabbia c con
laiilo irupelo sul suolo che rimase II semivivo e no-
tante nel proprio sangue. Allora uno di quegli spie-

tali prcsagli la mano, segno con essa una croce ap-
ple di un foglio, in cui era stata scrilta la rinunzia
al patriarcato c la confessione dei delitli che gli

erano stali dai falsi testimonii appiccati.

Avuto in sue mani il foglio parve all'iniquo Fo-
zio di aver tocco col dito il cielo. Comando di pre-
sente che fosse scarcerato Ignazio e trattalo con ogni
benigo e affettuoso riguardo. Ma dato giii quel primo
irapcto di gioia che I'avea cavato fuor di se, e poslo

mente alia inutilita di quel foglio cosi violenlcmente
segnato venne nclla risoluzione di ridurre Ignazio
in talc slalo da non poter essere piu ristabililo nella

sua dignita, ne poter piii esercitare il suo minisle-
ro. Avuti a se i suoi satellili, coraaado loro di as-

saltar senza indugio la casa del patriarca, impadro-
nirsi di lui, cavargli gli occhi e Ironcargli le mani.
Corser dililato que' ribaldi all' accennato iuogo per
attuarc lo sccllerato comando. Ma quel Dio rhe e lo

scudo degl'innocenti scampo dalle loro mani rinvitto

adunquc umilmente la Santita V. a ratificare la mia

elezione e compartirmi I'aposlolica benedizione.

Insieme con questa lettera intcssula delle piii sfron-

tate nienzogne fece pervenire al Pontefice I'intruso

patriarca la sua profcssionc di fede. Sedeva allora

sul trono di S. Pietro ISicolo 1, pontefice di solenni

•virtii, di caldissimo zelo e d'impavido coraggio. Co-

mecche nulla sapesse di cio che era intervenulo ad

Ignazio, pure forlemente maraviglio nel leggere la

leltera di Fozio e nel non vedere alcuno che vennlo

fosse per parte d'Ignazio a raffermare personalmenic

la sua rinunzia. Per la qual cosa enlro in sospetio,

non forse vi covasse sotio qualchc inganno. Onde

spedi a Costantinopoli due legati, Kodoaldo vescovo

di Porto e Zaccaria vescovo di Anagni, i quali do-

vessero minutamenle inforniarsi di tullo I'accaduto

e riferirlo a lui per ordine. Scrisse all' imperator

Michele dolendosi con esso lui , perche fosse stalo

deposlo Ignazio senza ricercar del suo consiglio la

santa sede, senza canoniche ragioni giuridicamente

provate , e senza la dichiarazione delio stesso pa-

triarca: compaia adunque Ignazio in concilio innanzi

a miei legati, esponga il perche della sua rinunzia;

e si disaniini, se la sua deposizione venne caaoni-

camente falta; non si doveva pero elcggere giammai

a novello patriarca un laico, poiche era cio grave-

menlc condannalo dai canoni de' concilii e dalle de-

cretali de'pontefici. Scrisse altresi a Fozio biasimando

Firregolarita della sua ordinazione e prolesiandogli

solenncraene che non avrebbe conscniito giammai

alia sua diraanda, prima che fossero a lui tornati i

snoi Icgali e saputo da essi il suo procedere, e il

suo attaccaraento e appassionatezza alia cattolica re-

ligione.

VIII.

Vinvitta costanza

Pervenuti i ponlifieii legati a Costantinopoli e ac-

colti nel palriarcale palazzo vennero posti dai rco

Fozio sotto la severa guardia de' suoi vili cagnoiti,

i quali- lennero da loro lontana ogni persona, e in-

terposero loro mille impcdiraenii ed impacci, sicche

non i{)Olerono in alcun modo venire al conoscimento

del vero Per Ire mesi non potcrono parlare, se non

con quelli che avean seco condotti da Boma. Final-

inente fu loro intimato di dover confermare la de-

posizione d'Ignazio: guai a loro, se fossero ardili di

osleggiare la volonia imperiale ! Sarebbero cacciali

in esiglio e Ira le asprezze dei piii duri tormenti

coslredi a morire di fame e di spasirao. Sleller saldi

in sni niego i legati per otto mesi, ma in line tra

per il timore de' minacciali supplizii o 1;! speranza

di splendidi guiderdoni cedettrro vilmente agli sforzi

deir inganno e dell' erapiola. Ilichiamarono Ignazio

dall'isola di Lesbo e lo cilarono a comparire innanzi

a un conciliabolo. Tornale inutili tutte le piu fine

astuzie e le piii sotlili scaltrezze, le lusinghe, i blan-

dimenli c i guiderdoni per carpirc la palriarcale ri-

nunzia, si diede nelle piii iniquc e brutali disorbi-
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. campione. Come si accorse il venerando vecchio del-

I'arrivo di que' micidiali, da cui aspettar non si po-

tea, se non ingiuric, beile e slrazii, toiti prestamente

gli abili di uno schiavo e camuffatosi, e con un ba-

stone in suile spalle , da! quale pendeano due pa-

nieri, a modo di un abbiello faccbino passo in mezzo

a' vigilanli soldati senza dar loro niun sospetto al

mondo. Campato di que! pcricolo sccse in riva al

mare, ove trovata una piccola barchetla che facea

\eia, entro in essa e giunse alia PropontiJe, dove

temendo senipre di dar nelle mani de' saoi implaca-

bili nemici si tragitlava da un' isoletta all'allra, co-

stretto il piu delle volte a dormire al sereno o ri-

covrarsi tra i piii foiti niacchioni e i paurosi antri

delle fiere, e ad ir mendicando sua vita a frusto a

frusto egli Ggiiuoio d'imperalore e palriarca di Co-

stantinopoli.

IX.

La voce del Pontefice

Fallite tante prove di seduzioni, di scaltrimenti,

di crudelta , non si die per questo 1' iniquo Fozio

per vinlo. Anzi volendo recisamente venire al ler-

mine de' suoi desiderii , ordino a suoi sgherri di

correre per ogni parte dell' impero e scovalo quel

maledello d'Ignazio melterlo immanlinenli a morte.

Ma in queslo un orrendo Iremuoto scosse luUa
quanta la citta di Costantinopoli e per quaranta giorni

minaccio inabissarla da capo a fondo. Di che so-

prammodo spavenlali i cittadini e temendo ad ora

ad ora di rimaner sepolli sollo le ruine de'crollati

edifizii e arrecando cosi gravissimo castigo alia ven-

detta cbe Iddio pigliava di tante iniquita e di tanto

scandalo, cominciarono a levarsi a furore e rainac-

ciare strazii e morti a' crudeli perseculori del santo

patriarca. A tanto commuoversi e inasprire di animi

venuti in grandissirao timore I'imperator Michcle e

Barda giurarono al concilato popolo che non sarcbbe

stato piii moleslato Ignazio, ne puniti quelli che lo

avean lenuto nascosto ; e diedero licenza al perse-

guilato patriarca di pofere pur liberameute ricon-

dursi a Costantinopoli. Ritorno in cffetto I'augusto

prelalo e con quali dimoslrazioui di ossequio , di

amore, di venerazione venisse accolto, megiio e pen-

• sare che ridirc. Al suo tornare poso la terra da

suoi scolimenti e ridui la gioia in petto a'cittadini.

Venuto finalmenlc il roniano pontefice in pieno

conosciraenlo della malignita de' fieri perseculori del

venerando |)atriarca, deH'invilta costanza di lui, del-

I'acerbita de'patimcnti da esso (ollerati colla rasse-

guazione e la serenitii di un martire, della codar-

dia de' pontificii legati, raguno un concilio in Ro-
ma, correndo I'anno 863. Depose i pontificii legati,

annullo il concilio lenuto da Fozio, privollo d'ogni

funzione ecclesiastica e di ogni onorc sacerdolale ,

dichiarollo fulniinalo d'anatema e interdetlo di piii

comunicarsi del santissimo corpo e sangue di Gesii

Cristo, salvo che in caso di niorle , se incaparbito

ue' suoi disegni pcrfidiasse a riinancrc nella sede di

Costantinopoli. Riposc nella sua dignita e ne' suoi

diritti il perseguitato patriarca, pcna la dcposizione

ai cherici e la scomunica a' laici di qualunque grado

essi si fossero, se ardissero di piu dargli molestia:

ridono alle loro chiese gli sbandeggiati pastori e re-

integro tutti gli altri deposti e Iribolati ccclesiastici

Scrisse intorno a cio di molte lettere a Costantino-

poli, una fra le allre che ordino si puhbiicasse in

ogni diocesi aflfine che ne giungesse notizia a tutti.

In essa si proibiva severamente ai tre patriarchi e

a tutti i prelati dell'orienle di parteggiare in alcun
modo per quell'inlruso di Fozio. Alia nuova della

ponlificale condanna ando in biistia il deluso impe-
ratore e non sapendo come nicglio disfogar la sua
rabbia aizzata maggiormenle dalle pcrfide arti di

Barda e come fare peggiore oltraggio all'autorita del

supremo gerarca della chiesa, chiamato quel ribaldo

di Grillo e fattolo rivestire degli abiti patriarcali
,

alia presenza degli a'tri nequitosi compagni tutti in

paramenti sacri creollo patriarca dicendo : tu sarai

il mio patriarca, Fozio sara di Barda, e Ignazio dei

cristiani.

{Continua) P''of- Ahssandro Alii.
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LA GIRA.-VDOLA DELLA PASQUA DEI. I860.

Di questa macchina pirolecnica disegnata e direlta

dal Professor Cav. Virginio Vespignani Archilelto

Municipale gia luUi ammirammo la niagnificenza

della forma, la euritmia della condotla, la bellezza

deir ornalo. E siccome tali cose s' intendono , e si

seuiono assai ineglio che non si descrivono, al pub-

blico che gia le intese e le senti il descriverle tor-

nerebbe inutile. Piii spediente e meglio opporluna

materia di scritlocrediamo debba fornire il concetto

di quel disegno, e il principio che noi argomenliamo
dovesse suggcrirlo all' illuslre Architelto. II quale

quesla voUa voile domandare il suo pensiero non

alia fqntasia che lante gia gli rispose ubbidiente e

feconda, ma alia opportunita, e cosi non fu nuovo
Saggio consiglio, e degno del vero artisla come del

vero scritlore , superiore all'arte, non servo, solle-

cito piu di creare splendore alia materia, vantaggio

alio scope, che a se rinomanza di genio e di fecon-
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(lila. Se tale rinomanza corapeta al Professor Vcs-

pignani lo diranno cenlo opcre sue che sorgono ara-

niirale in Roma e fuori. In quesla quanlunque pas-

scggcra c di minor con(o, a noi pare d'inlravcdcre

una lode di piii alia ragione. In un' opera di silTallo

gencre, dove la materia risponde piu facilmenle al-

I'arle e all'idca , clii vuol pompeggiare di novila ,

vagando per rinfinilo campo dclla fantasia, non gli

(orna difficile il farlo, e basta che fra tanti eseni-

plari che s' haiino dell' arte ei colga dove I' uno e

dove I'allro elenienlo, nulla di piii agevole che ran-

nodarne un composto, e prcsentarlo al pubblico col

colore delia novita, col nome di un Tempio, di una
Basilica e va dicendo. Ma sc e vero che I'arte non
inira soslanziahnente al bello, ma al buono , e al-

I'utilo, che ogni forma esletica non vuol essere se

lion la vesle, la espressione di piii alto principio rogo-

latore, sara vero ancora che all'accennato gcncre di

novita o alFetlala e mentila va posla innanzi milie

»olte una opporluna e saggia imilazione.

II Gampidoglio & un monumenio che sta la in vella

di un colle , da tempo assai, e a vista del mondo.
II Canipidoglio anclie altre volte, e per allrui pen-

siero, e stalo applicalo al tema di una macchina pi-

rotecnica. E manco male che per qneste duo buone
ragioni, codesto ponsiero non sara ne un ghiribizzo

ne una siranozza. Ma nemmeiio sara una sterile r6-

polizione, sibbene una splendida cd originale espo-

iizionc di un conccllo richiesto dalle circostanzc dei

ti-mpi , dovuto aH'opportunita della ricorrcnza. La
ricordanza delia solenne Incoronazione deU'Augnslo
Begnante Pontelice, alia quale e dostinalo lo spet-

tacolo di questa girandola , cadeva in quest' anno
ill circostanze tullo speciali , a cui si doveva an-

iietlcrc la esprcssione di singolari sentimenti. L'Ar-
chitetto adunque che daU'Eccellentissimo Senatore,

e dal Magistralo Romano riccveva I' incarico di diri-

gerc lo speltacolo, doveva rendersi interprete diM ioro

senlinicnti, e tradurnc un'espressionc ed un simbolo
nello speltacolo islesso. Al che fare non poteva certo

sceglicre luogo piii conveniente che quello che e il piii

sacro e solenne a due ordini cilladiiii, il Campidogiio.

Ecco , onde sui^e la' idea del Campidogiio illumi-

nato aj'esla. Ispiratricc di essa fu la opportunila
de' tempi , come altra volta e di allro concetto fu

al medesimo aiitore quella del luogo. E avulo ri-

guardo a talc principio artistico delle opportunitii, in

questo caso aiuna migliore puo sentenziarsi che ve

n'avesse.

Ma pure il tema del Campidogiio illuminato a

fesla non e un'idea religiosa, c se la idea religiosa

(!• soslanziale a tal gcnere di composizione ; egli e

senz'altro un delfino nellc selve , un cinghiale nel

mare : aggiungiamo ancora una sfacciata conlraddi-

zione per chi sostenilore della esclusivit;i di tale idea,

avcsse mai di fatio rapprosenlato il Campidogiio
nclla girandola. Conlraddizione sfacciala , in cui e

forza die cada chi solo a ceusura de' I'alli altrui, fog-

gia un principio, che ai propri fatti contrasta; e alia

ragione non coiisuona.Ma al Vcspignani, piii coercnte

a suoi fatti ed alle sue massime, tocca la lode del fatto,

senza la culpa della conlraddizione al principio. Suo
principio non e altro che la opportunity, e I'analo-

gia, die la idea religiosa non csclude gia, ma senza

riporia di necessita nella natura del monumento da

rappresenlarsi, si contenta conservaria nello scopo,

neirajlusione, nel sentimento. Un pezzo di raarmo,

una colonna posta in una piazza, ha poluto essere

ed e a buona ragione una espressione diretla del

sentimento cattolico per la Domraatica Delinizione

deli'Immacolato Concepimcnto. Perche un'altro mo-
numento, quanlunque non rdigioso , non potra es-

sere I'espressione di una gioja popolare in una sa-

cra selennila? Dov'e qui ripugnanza alio scopo, dove
all'arle ? Che se voglia parlarsi del fine morale cui

debba preliggersi la rapprosenlazione, noi non vedia-

mo come se un fine morale puo oltenersi pure con fuo-

chi di arlifizio, qiieslo venga meglio raggiunto col

prescntare agli occhi del pubblico una facciata di uii

tempio, anziche un prospelto di un'edifizio non sacro;

e chi tenga sempre pel prinio di tali due modi si-

euro di sortir meglio I'elTetlo, io ne lodero il buoa
volere, il consiglio non mai.

Certo chi I'arte i)irolecnica quasi bambina ingrandi

e rese adulla, noi non possiamo lodare abbaslanza
,

massime sc cid soppe fare variando sempre inlorno

al cenlro di una idea sola, e quesla religiosa. Ma
chi a questa volesse altra sostituirne di piii largo

giro o piii feconda, la quale non escluda la prima
ma I'abbracci, noi non saprenimo volerne cosi male
a costui, il quale alteso la cosi frequente applica-

zione che di tale idea deve farsi , terae forse che

avanzando i tempi o sceniamlo le forze degl' ingo-

gni quell'unica idea inaridisca, o debba sotlo forme
gia provate riprodursi.

E queslo sia delto in quanio al concetto. Per cio

che riguarda I'esecuzione, il disegno poslo qui a capo

basta a dimostrarne la perfezione e lo squisitissimo

sensoarlistico onde venne condotta. Tralasciate quelle

parti e quelli ornamenii che dal maleriale esem-
plare non polevano di Ioro natura tradursi al gc-

nere d'imitazione, siccome non compalibili colle ma-
terial! e locali condizioni della medesima , e degli

altri trascelli i migliori, e quesli rallinati e condoHi
sotlo I'ideal forma della Ioro bellezza, non che allri

suppliti cd aggiunti concordi alio stile dominanlc
del monumento, e tendenti a piirfezionariie la forma,

la composizione che no risulta gli e un tutlo cosi

regolare, nrmonico, e ricco che menlre vi rawisiamo
un monumenio mille volte veduto, essa non lascia

di produrci tutla la grata sensazione di nna sorpren-

dente novita.

Questa macchina venne nello speltacolo piii volte,

ma sismpre nuova a comparire agli occhi della po-

polazione feslante. Brillo prima di abbaglianti a sva-

riati splendori nella illiiminaziene a lumi pirotec-

nici, piii modesla c placida, ma non men vaga ap-

parve nel riverbero dei bengalli ; e finalmente an-

che per una terza volta si mostro al riflesso di va

riopinle fiammelle disposte in gruppi conici in quella



L A L B L .M S3

parte che rappresenlava la uiaeslosa gradinaia, il chc

fu spellacolo nuovo e giocoiulissinio.

Lc composizioni de' fuoclii artificiali, Ia\oralc dal

bravissimo fuochisla romaiio Malteo Papi, disposlc

accoucianienlc nelle armature elevate dal valenie

Slaccbiiiista Luigi Vigueri, riusciroiio, come sem-

pre furoiio , niaravigliose e incante\oli. L'impcgno

e la bravura di questi non polevano meglio e con

piii di [irontezza e di armonia corrispondere all'idea,

ed aH'ordine dale alio spellacolo dairArchilelto Di-

rcttore. Cento svariale e capricciose fogge di tali

fuochi artislici si avvicendarono e inlrecciarono in

modi c inlervalli' ragioiiali e simmelrici, tutii rap-

presentaiiti le jiiii pocticbe e vaghe forme del bello

di natura e di arte, viali di fiori e ghirlande e foii-

tane, e palle alluiuale , c sprazzi e liocchi de' piii

cari c vaghi colori , e gelti di faville e di fuoco

per ogni verso guizzaiiti e solcanti il sereno del

Cielo a smisurate allezze , e traraezzo a questo il

contrasto de' scoppi, lo schianlo delle palle, lo stri-

sciar de' razzi, il borabo del cannone. E dopo I'ul-

tima slupenda comparsa ,
quella lerribile ma bella

e imponente sembianza di furioso vulcano, a corona

dcllo spettacolo i fuochi di bengala sopra antenne

disposte a cerchio nella piazza
, per niodo vago e

capriccioso destati dai razzi, riflelterono la lore ama-
bile luce sugli elmi e sulle armi luccicanti della

miiizia, e sugli aspelli giulivi della tranquilla mol-

liludine, che parliva come sempre dopo ogni spet-

tacolo passeggiero e loccante , con quell' aria che

non e nc pnra gioja ne pura melanconia.

L. M.

SCAVI DI IMANA

Sopra un colle lambito dall' Adrialico sorgeva

Umana, cilta antichis^ima, fabbricata, secondo i piii,

dai Siculi. Fu Muiiicipio dei Romani. Novcravasi

tra le piii illustri citta del Piceno , ed apparlenne

al Piceno subnrbicario, alia Pentapoli raariltima, ed

alia Marca di Ancona. E celebrala presso gli anti-

( hi scrittori, come popolosa, potente e ricca. Rovino

in gran parte per gli orrcndi terrcmoli dell'anno 558.

Si accrebbcro poi i guasti per queili del 1*298, che

danneggiarono gran parte d'llalia Furono molte le

sue fasi ricordale speciahuente dagli slorici di An-
cona. lo qui rainmenlcro solo che nel 1310 dagli

Anconilani furono distrutte le mura , diroccate le

case ed obbligati gli abilatori a trasferirsi co' loro

boni nella vicina Ancona. E siccome lutti non ne

]iartirono, co>i i rimasti si occnparono di rislauraria

con rinlendimenio di restituirla aH'anlico splendore.

Disaventuratamenle pero, appcna per poco risorta,

fu presa dal faniigeralissimo Fra Morreale cavalicrc

di Rodi, e le fu dalo rultimo eccidio, corrcndo I'an-

jio 1353. Ora non rimangono che gli avanzi a poca

distanzada Sirolo, castcllo che apparlenne alia dio-

cesi di Lmana. Sino al 1426, o in quel torno, que-

sla citta ebbe il proprio Vescovo. Scnia ricorrere

air Ughelli ed allri antichi scrittori , raccolsero la

scrie de' Vescovi il canonico D Giuseppe Antonio

Wogel accuralissimo invcsligatore delle cose niar-

chiane (1), e l' erudilo canonico D. Sebasliano Pe-

trel I i (2).

11 signore Raffaele Faggioli di Sirolo, che fu chi-

rurgo denlisla al servizio della Corle di Costanti-

nopoli , da cui ebbe onorata pen'>ione , addivenulo

padrone sino dall'anno 18'l7 di un lerreno posto in

vicinanza di quel paese verso la porta delta castel-

lana, volse subito il pensiero a far\i accuralissimi

scavi, sapendo che a non molla distan?a sorgeva la

cilia di I'mana , che fu una delle piii fiorenti del

Piceno. I suoi lenlativi non andarono falliti, giac-

che niolli, ed in parte pregevoli, furono gli oggelli

che vennero alia luce nella priniavera di queH'anno

niedesimo, e quindi negli anni suecessivi.

Mi recai a visilare quesle anlichita nell'anno 185 '(,

e pero posso qui darne un cenno , che se non e

esatto, e chiaro, come avrei voluto, servira almeno

per darne un' idea. Ho detlo un cenno, percbe la-

iune sono dillicili a descriNorsi, e percbe per molte di

esse manca la nomenclatura. E senza allri pream-

boli eccone il novero.

Innanzi a lulto indichero alcuni ornamenti di ranie

della somiglianza e grandezza di quel liocchi , che

si veggono soltoposti alle lampade usale ncllc nostra

chiese Li Irovai infilali in lilo di rame, allri pore

ne Irovai di strane forme. Tulli col foro sulla ci-

ma, il che dimoslra aver servilo di decorazione. 3li

diceva il signor Faggioli di averne cavala foori gran

copia da un niedesimo sepolcro: in qualcuno di essi

erano incaslouale pielre colorite. Le lunghezze sono

di cenlimelri quatlro, di cinque e mezzo, e di sclle.

Vidi Ire laslre di rame con la lega di allri me-
lalli. Sono lunghe circa cenlimelri quiodici, ed alte

cenlimelri dieci circa, da cui pendono molle cate-

nine, in ciascuna delle (|uali \edesi a pie una palla

con solloposto ornamenlo, che tcrmina in punla. Per

sino a ventitre calenelle conlai in una delle tre la-

slre.

Vidi ancora un gruppo di cinque figure dello slesso

melallo a basso rilievo, dalle quali pendevauo pure

piccole catene.

Molle fibule di amhra Poco sono simili fra di

loro, e nella maggior parle di varie grandezze. La

piii grossa pcsava libbre due circa. In dette fibule

erano infilali dove selte, dove olio , dove dieci, c

per sino dodici cerchi di rame.

Una gran copia di lance o picche, quali lunghe,

quali corle
,

quali slrette , e quali larghe ; alcune

quadraugolari, altre a foglie di olivo, ed allre con

due coslole: varie di rauic, allre (atleso lo slato di

ossidazione quasi complela) non si conoscono se di

ferro o di acciajo: diverse sono pure le grandezze

dalli cenlimelri sedici sino alii sessanla.

Allre armc di ferro a somiglianza delle daghe nio-

derne , ma con un cordoncino rilevalo nel taezzo.

Una di quesle e lunga cenlimelri novanla circa, e

larga otto, ed c mancante dell'impugnalura.
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Un'allra arnia di fcrro quadrangolare , a somi-

glianza d'un giavelloUo, avenle nella parte opposla

dclla punta un pomo ferrco pcsantc
Varic ambre di grandczzc diverse a forma di ruz-

zola, con un foro nel mezzo, forse per poteric in-

filare a guisa di coronc , e guarnirne la persona ,

come si fa dei coralli, dellc granalc, dellc peric, e

di oggclli consimili. Ve nt- erano altre nou rolonde

con cinque e sctfc angoli.

Diverse corone quali di pallinc di rame (forse una
volta dorato

)
quali di sostanzo, incognile , e quali

nella niaggior parte di velro turchino.

Molt! rottami di verglie c di cerclii di ferro, dalla

cui costruzionc giudico ciie fossero appartenuti ad
una biga o cocchio.

Vari oggctli di opale^ ma friabili, a doscrivcre i

quali non si Irovano termini acconci.

Diverse himaclie marine iiaturali , o come chia-

mano, porcellane appose a fili di rame. Ve ne erano
anche di bronzo, raa piii piccole ed in maggior nu-
mero.

Aleuni pczzi di maglia formati da piccolissimi c

spessi anclli di rame, maeslrevolmcnte incatenati fra

di ioro.

Centinaia di piccoli anelli o cerchictti , quali di

rame, e quali di bronzo di grandezze diverse.

Vari islrumenti di ferro, co' quali si avvolgevano

i papiri.

Una perla orientale alquanto disguammata, della

grandezza di un seme di lupino.

Una piccola sciraia di terra cotla, alta olio cen-

timelri.

Altri animali quali di terra colla, e quali di me-
tallo , ma non scppi riconoscerne la specie pcrche

mal formati.

Una iastra di rame foderata di Icssulo simile al

bombace con sirisce di cuojo nei due cslremi per

congiungeria ed indossaria a guisa di venlriera. Nella

parte eslerna sono inlissi con mirabile maestria , e

pazienza piccoli globi di rame, o palline die la ri-

corrono tutla. Sembra un'arnese alio a ripararc dai

colpi di stilo, o di allra arme la propria persona.

Eranvi altri pczzi die dovevano ap[»artenere ad al-

lra Iastra guasta o disfalta.

Vari anuileti di avorio, di bronzo, e di materia

inceria , ma di rozze forme die a ricordo di otte-

nute grazie si deposilavano sopra gli altari: aleuni

hanno le poppe, e lengono il itraccio destro disteso
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la forma di iiavicelia, avento ai lali due manichi. E
di terra colta ncgra.

Un ccrcliio di lilo di raine a guisa di arniilla, da

potersi aggappiare , do\c eraiio inlilali Tuoltissinii

anciii.

Un piccolo animale. di ramo, die nssomiglia al ca-

vallo, e clie si regge sulle quallro gainbe, tenendo
la testa alzata.

Uno spillo pure di rame fisso in un porno cisei-

lalo dello stesso nielallo*

Tre oggelti di ainbra a soniiglianza di pendenii da

ornare le orecchie. Ve ne sono allri consimili di me-
tallo, e di materia incerla.

Una caldaja, come sembra, di ranio a due mani-
cbi lisci, iiiancanle di fondo.

Un vaso di rame molto ben conservato , dell'al-

tczza di vcniisei cenlimetri.

Altro vaso di rame, mancanle piii cbe per meta
della parte inferiore, con due manichi di getio, di

csatto lavoro , e I'ormati nel vaso. Ciascun manico
rapprcscnta due aiiimali accosciati che hanno le orec-

chie dritle, la cutlia in Icsta, e le gambe accoslate

al petto. Si congiungono I'un I'altro daila parte po-

sleriore del corpo, e dai dorsi nasce la maniglia.

Un' allro manico consimile ai due ora descritti ,

con la difTerenza che qncslo e formato da due cavalli,

che sono scrinali, che (engono una garaba alquanto

alzala, di cui qui sopra si 6 dalo il disegno al nu-

raero 4.

Un caldajo di rame ad un solo manico, che ha la

bocca streita ed il copcrchio ; la sua circonferenza

e di un melro e mezzo.

Una conca con lonneilo nella bocca, sotlo i! quale

gira inlorrio una fascia.

Altra consimile rotta e guasta.

Un vaso di argilla di color cenere, alto quattor-

dici centiraeiri, avente tre piedi, ed un sol manico.

Una lazza della slessa materia con base rotonda : e

negra , lucida, mollo ben conscrvata, cd e alta sei

cenlimetri.

Altra tazza senza piede, egualmenic di crela co-

lor carne, della grandezza di un sollobicchicre.

Un vaso di terra negra, alto quindici cenlimetri,

di ligura cotiica, con mauichi piani. Di quesla spe-

cie vc ne sono di diverse grandezze.

Mela di un manico di rame ornalo da un gero-

glifico, che devc esscr apparlenulo ad un vaso.

Un ornamenio composto di Ire vasetti di rame
gellali, di svelta ed elegante forma, i quali sono ap-

pesi a lili di rame arricciati sulla cima, e questi rac-

comandati ad un cerchietio a molla da polersi chiu-

deie. Ciascun vasello e alio conlimeiri cinque .cir-

ca : Credo di fare cosa grata ai lellnri dandone il

disegno sollo il numcro 5.

Mi furouo mostrati ornamenii dello slosso genere;

die dilferivano sollanlo nell'oggetio infilalovi, men-
tre in luogo di trovarsi appesi alle tre fili» i vasetti,

ora meuzionati, vi stanno dove Ire mazze consoiari

(come sono quei bastoni con una palla sulla cima)

lunga ciascuna cenlimetri otto e mezzo ; dove Ire

verso la natura : qualcuno sla con le braccia pur
distese verso il lerreno, qualche allro con le brac-

cia alzale, ed allri con le braccia accoslate al pello.

Le loro allezze sono varie, di cenlimetri quatlro c

mezzo, di cinque c mezzo , di sei, di sei e mezzo,

e di selte.

Deulro un sepolcro si rinvennero due dadi di avo-

rio con Ic solile punleggiature negro di grandezza

simili a quelli che si usano anche presentemenle.

Un candelabro di bronzo, chianiato porta lampa-

dc, alto un metro. II tripode e cisellalo da mano
maesira : I'asla e otlangolare

; perche bene si cono-

sca ne do il disegno sollo il numero 1.

Fiu d'un utcnsile di ferro, lungo dodici cenlime-

tri, a guisa di cucchiajo piano, con la puiila rilorla,

forse ad uso dei balsami.

Un vaso istoriato di argilla Guissima, alto cenli

meiri quarantotto. E abbeliilo di figure nel davanli

e nel dielro. Mi 6 sembralo di qualche pregio, e ne

fo per questo pubblicare il disegno sotlo i numeri 2.

II tipo di quesla pittura vasculare e paleslrico. In-

falti tre sono i paleslrili figurali in una parte del

vaso: quello di mezzo si appoggia ad un bastone ri-

torto, e gli allri due fanno mostra di rallegrarsi con
iui di qualche riporlala villoria. Un di cosloro gli

presenta un bicchiere di. vino. Nell'allra parte si di-

mostra il ratio di Tilono eseguilo dall'Aurora. An-
che questo soggetlo si riferisce alia palestra. Le fi-

gure di color carne sopra fondo negro sono abba-

stanza snelle ed animate. II parlilo delle pieghe e

bello abbaslanza.

Non pochi vasi col manico, diversi fra loro per

forma, e per grandezza, quali di terra negra appel-

Jali oenochoe da atlingere vino uei cralere per ver-

sarlo poi nei ciali.

Un vaso coperchialo , di bella forma, con orna-

menii dipinti in nero, come ai numero 3 del dise-

gno.

Una specie di canlaro di terra colta nera, con due
manichi, usaio nei sagrifici.

Un'olla similmenlc di terra colta negra, alquanto

graude , senza manichi , con bocca rotonda e slab-

brata.

Due pentole, ciascuna con due manichi fra loro

vicini; I'una.di argilla colla negra, e I'altra cene-

regnola.

Una tazza con piede, di terra colta, ad uso po-
(orio.

Due ciali egualmen'e di terra colta, della forma
delle moderne camclle militari con un'orecchiola da

una parte , forala nel mezzo, come per polerli ap-

pendere.

^ Una conca di terra colta bianca con piccolo or-

uamento inlorno al labbro.

Fibule di rame di varie grandezze, Ira le quali

una grandissima.

Un cralere con un bel labbro pronunciato, da con-

tener vino nel mezzo della lavola. In cima dii I'idea

d'un calice di grande dimensione : piu sOllo si al-

larga a modo di una gran penlola. In fondo prende
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scirailarre spuntatc con lavoro a cesello sopra la lama

liiiighe olio cenlinictri e dove tre oggetii dclla forma

di concoline del colore della porccllaiia, lunghe qual-

iro ccnlimetri circa. Anche qacsti ornameiili sono

di rarae.

Un pialto di rame rassomiglianle una palena da

sacrificare, ma piii piccolo di quesla.

Molle perelle di niclallo.

Una luiiga scimitarra, la cui impugnalura e for-

niala con lo stesso masso. E alquanto rilorla con la

punta a foglio di olivo.

Vari lagrimalori di argilla colla usali da coloro

che andarono in quel luogo a far dono di lagrime

ai loro defonli.

Un vasello col nianico di rame gellalo, della forma

dei, cosi delti , bronzini moderni, di cui do il di-

scgno sotto il numero 6.

Un' anello di melalio ossidalo di colore deH'oro,

nia d'ignola lega. E di rara costruzione, cd ha una

pietra dura bianca , diafana e rotala con quallro

facce, spuniata sulla cima e Icgata a giorno.

Mi diceva il signor Faggioli, che nei primi scavi

fu scoperto un cadavere umano della eta di circa

cinquanla anni, cosi deducendosi dalla mascella in-

fnriore con quattordici denli. Stava denlro due cas-

se, Testerna di legno, Tinterna di rame. Sopra que-

sla ultima guasta e ridolla in franlurai vedevansi

piccole fignre a cavallo in alto di correre , aventi

in mano I'arco da scoccar frecce. Ivi presso allro

schellro umano che aveva al collo, una coUana, dalla

quale pendeva un'oggello a forma di medaglia, dove

sembra che fosse scriKa qualche lettera forraata da

puntini. Presso a questi cadaveri, ollre ai vasellami

di crela e di rame, si rinvenncro il candelabro , i

dadi, i vasi di rame con manichi ornati di animali,

una picca cisellata ed il vaso di creta istoriato: ar-

ticoli che ho ricordalo insiome a tutle le altre cose

\cnute alia luce in questi scavi. Dentro il sepolcro

stesso erano pure alcune monete di rame; ma I'os-

sido impedisce di conoscerne rirapressione.

Mi diceva pure che circa quaranta furono i se-

polcri di fogge diverse da lui falli aprire , dentro

cui slavano le anlichita che possiede, scnza sapermi

dire con precisione a quali dei sepolcri appartenes-

scro gli articoli rinvenuli. Dove piii, dove raeno si

inconlravano ossa uniane, quali al loro posto, e quali

sciolle alia spicciolata; quali annerite , e quali che

cadevano al tallo il piu leggero. lo son d'awiso,
che altre volte sianoslati aperti, e forse espilati delle

cose migliori, e che per inavvertenza sin d' allora

yenissero rolli i vasellami alcuno de' quali furono

ad uso di lihazioni, secondo che puo giudicarsi dai

frammenti. Eravene alcuni di forme eleganti, rolli

ancor questi dai cavalori.

Fa maraviglia che in questi scavi non siasi tro-

vala una iscrizione, non una memoria scrilta ; non

una lucerna sepolcrale , avendone io ricercalo in

vano.

Prima di dar tcrmine a qaesta mia relazione, vo-

glio scusarrai col dichiarare, che la prodigiosa quan-

tili) delle forme uuove e svariale di lanti oggetii

indussc! in me I'incerlezza di asscgnarne gli usi.

E da spcrare, che il signor Faggioli non si stan-

cbi frugare altorno al silo, dove avveime lo scopri-

niento delle cose gia sopra accennate, essendo ma-
nifesto essere esse appartenute a sepolcreto o necro-

poli , che gli antichi avevano scmpre in apposito

luogo fuori della cilta, e lungo le pubbliche vie: e

che non dovrebbe essere ristretlo, ma di molla eslen-

sionc rispelto ad Umana che fu cilia popolalissima.

Conle Severino Servanzi-CoUio.

(1) losepki Antonii Vogel Commentarium de Ec-

cles. Recanac. et Laurel — Digressiu de Ecclesia eC

Episcopis Humanatensibus — Manoscrilto presso il si-

gaor marchese Solari di Lorelo.

(2) Lettera del sommo Pontefice Benedetto XIV a

Mons. Nicola Mancinforte circa il dovere riassumere,

Q ritenere il titolo dl Vescovo di Ancnna ed Umana.

Si agyiungono annotazioni, illustrazioni, e docuinenti

inediti sulla serie de' Vei^covi , e siiUe anlichita Nu-
manati — Ancona per Sarlori Cheruhini con per-

mis. 1856.

Se gli scrilli de' nostri valorosi pocli e lelterali

trovano sempre apparecchiato grazioso loco nelle co-

lonne di questo Periodico graziosissimo lo debbe tro-

varc un componimento della poelessa Perugina Ma-
ria Alinda Bonacci, che appena triluslre ha publi-

calo per le slampe un libretto di poesie sacre ; in

cui abbiamo ammiralo la squisilezza e nobilta del

senlimenlo e un ingegno precoce. 11 perchii se I'Au-

lunno risponde al fior d' Aprile noi abbiam dirillo

ad altendcrci da lei cose grandi, che onorino il suo

nome e la nostra Patria. La Milli e la Gnoli, gio-

vani ardenli di foco diviuo, la precedono verso il

monte sublime del Parnaso; ma ella ha possa di rag-

giungerle per via. Coraggio adun(|ue ! Inlanto ci

gode I'animo nel vedere assorellate le due arli Poe-

sia e Pitlura, nel sonetlo che pubblichiamo ben vo-

lentieri, perche e degno dclla encomialrice poelessa

e deU'encomialo pillore.

PER UNA SACRA FAMIGLIA

DIPINFO

DEL CH. PROF. ENRICO RARTOLOMEI

SO.\ETTO

Qui le prime bella di Paradiso

Fan di se bella e luminosa prova,

Qui la vaghezza e dei colori il rise

Dell'Angelo d'Urbin I'arte rinnova.

« L'opra e si altera, si leggiadra e nova,

Che piii I'innaraorato occhio v'alLiso,

Piu della vergin Madre il caslo vise

Par che amore e dolcezza e grazia piova: »
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Tanlo soavcmenle il mile aspello

A Giovanni Ella volgc, ed accarczza

E siringc il Figlio aH'amoroso pello.

Oh miracol deH'arle, onde si svela

Quella clic alberga in Ciel vera bellezza

Agli OLcbi dfi niorlali in sulla tela !

Maria AUnda Bonacci.

BARBARIE F. COSTANZA.

RAccosTO B.ut' 857-886.

{CoHlinuazione V. pag. 80.)

Se la fulminata senlenza del Vaticano incrcbbe

tanlo air iniperatore ed a Cesare , ella si e agevol

cosa a pensare quanto cuocer dovette a Fozio , il

quale si vid<! in un niomenlo cadute a terra tutte

Ic sue speranze, guastati i suoi disegni e toita d'in

sul viso la niaschera. Non ismarri d'animo pero, ma
volse r astute ingegno e le scallrile nializie a ren-

der vani lulli i magnanimi sforzi del supremo pon-

lelice, a ocr ullarne la condanna, e impedire che si

divulgassero le sue lellere, ben sapendo quanto va-

lesse negli animi de' fedeli la venerata ed arcana

voce dcirauguslo vicario di Crislo Signorc in terra.

Euslrazio.

Slava un di Fozio nel suo palazzo allornialo da

numeroso stuolo di scismalici fautori
,
quando ca-

pilo un monaco, che chiese <li parlare al palriarca.

Lo accolse amore\olmentc Fozio e alia presenza di

tutii gli domando chi fosse e che bramasse. Quegli

tutlo umile in vista e peritoso nell'animo gli risposc

in quesia forma — io sono un miserello di monaco
della Preponlide e il mio nome si e Eustrazio. Son

vcnulo per rcndermi in colpa dinanzi a voi,osanto

palriarca, e riconoscere e vcnerare I'augusla vostra

dignila — A qucste parole si affaccio nel vollo di

tutti il desiderio di sapore qual fosse il suo fallo.

Onde riiollo a lui il patriarca gli dimandd — di

che colpa tu parli ?. Io era uno de' piii caldi favo-

reggialori e sosleiiilori del patriarca Ignazio il quale

colic sue iporrisie avea preso talmenle I'animo mio,

che io lo repula^a il piit sanio uomo della terra;

e mi sarcbhc jiarso Iroppo poca cost dire tulto il

>angue e la vila per sua difesa. Dio solo sa quanto
ho sofferlo per lui ! E poi tulli palimenli sen^a me-
rilo I... Soro c balordo che mi sono slalo!... — Ma
che hai sofTerlo ! sli chiese il patriarca interrompen-

dolo. — Menire io slavo nel santo mio nionistero

della Prnpontide racchiuso nella solilaria raia cella

tutlo intcso alle celesliali conlemplazioni e inne-

briato delle ineffabili dolcezze di Dio, capitd un di

Cipriano ferventissimo ed inslancabile partigiano di

quello sciagurato d'lgnazio , il quale avulomi a se

e conosciutomi tutto disposto al piaccr suo mi die

segretamenle una lellera c mi prego caldaniente che
dovcssi andare in frella a Roma e consegnare lo

srrillo in mano al supremo Pontclicc. Consenlii di

bolto senza pur pensarvi , tanlo io era innamoralo
della sanlila d'lgnazio e in tanta riputazione e os-

sequio lo leneva, alia preghiera, che mi veniva fatia

in suo nome, e tolla liccnza e benedizione dal mio
superiore, m'ebbi losto messo in viaggio. Chi potria

ridire gli slenti, i pericoli, le Irepidazioni e le ago-

nie che io ho dovuto sosteerne [)er tutlo il carami-

no ? — E qual cosa conleneva quella lettera ? —
Raccomandandomi di tenere il segreto , mi rivelo

Cipriano che in essa erano per ordine descritle lutle

le ingiustizie, i m.ili trattamenti, le vessazioni e gli

strazii che gli eran stati falli tollerare e ardilamen-

le... dovro pur dirlo ? — Di pure senza timore , o

sanlo monacello. — Arditamonte accagionava di tutto

questo I'augusta vostra persona. — Usate calunnie.

Ma il Papa che disse nel leggere quella lettera ? —
Arrivalo a Roma dopo infinili palimenli e col so-

spello sempre di dare neH'ungne de' nemici d'lgna-

zio, essero scoperto e concialo che Dio vel dica, fui

introdollo dal Papa. Che maest.i, che magniHcenza,
che cose divine I Bacialogli umiiraente il piede, co-

minciai losto a sporre il molivo della mia venuta,

Ma quel venerabile e santissimo Ponletice tulto tur-

bato e corrucciato in vista non voile senlirne par-

lare di vantaggio e non degno nemmeno di gillare

pure uno sguardo alia lellera d'lgnazio che dispel-

losamenlc riliulo c che io meco ho riporlaia ed ccco
la rassegno nelie vostre mani, o degiiissimo palriarca.

Enlro invece a ragionar lungamenle di voi, a lodarsi

delle vosire azioni e compiangersi di esser slato iniqua-

mente ingannato sul fatto voslro. Scrisse poi una lel-

lera che mi ordino di consegnare a voi. — E qui ca-

valosi di dosso quella lettera involla enlro un finis-

simo drappo e riverentemente baciatala gliela die

in mano. Presaia subilamcnte il palriarca c svoltala

comincio a leggerla pianamcnie. Di trallo in Iratto

nella lellura gli si vedea lampeggiare sulla fronle un
raggio di gioia e spuntar sulle labbra un sorriso

,

mcnire gli ailri moslravano aperlamente nel volte e

negli atli I'ansiela di chi aspetla svelato un arcano.
In mezzo al pieno silcnzio cho allor regnava — ve-

dete, "sclamo tulto giubilante il palriarca , vedcte
fratelli miei dilcttissimi , come alline Irionfano la

verila e la giustizia. Vedete come il santissimo Pon-
tefice di Roma annulla tulto cio che ha fatto con-
tro di me, si scusa del suo operate, confessa il suo
errore, mi ammetle alia sua comunione e mi giura
forma ed immanchevole amicizia ! Ora sara slrap-

pata la maschera dal viso di queH'ipocritone d'lgna-
zio; ora saranno persuasi i fedeli della veracila delle

mie parole. Leggele, leggete e certificatevene cogli

occhi voslri. — In poco d'ora passo quel foglio per
le mani di lulli i quali rimasero pieni di meravi-
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glia e di conlenlo. - E lu, tnio buono Eustrazi.o,

poiclie ebbcro tutli finilo di Icggere la leltera, gli

disse il patriarca, nou loriiar piii al luo moiiislcro,

il quale e cadulo in escomunicazioiie, perche lienc

dalla parle di quelle scomuiiicalo d'Ignazio; ma ri-

nianli nel niio palazzo , o\e non palirai difello di

cosa alcuiia.

XI.

La sacrilcija audacia

Colia velocila del laiupo si diffuse )ier lutla I'ini-

j.eiiale Bisanzio la novella' della Icltera del romano
ponleficc e ognuno ne liniase slupito e Irasognalo.

(Juoi che craiio slali fin allora del parlilo d'Igna-

zio, soUomelleiulosi ciecanienle airaulorita del su-

premo capo della cliiesa cominciavano ad accostarsi

a Fozio e abbandonare del luUo la causa del loro

patriarca la quale fino a quel punlo riputaio aveano

la piu giusia del niondo. Ignazio stesso non sapea

che si pensare, ma vivea Iranquillo solfo I'usbergo

di scntirsi puro.

Fozio ,
prese le due letlere , corse lullo gongo-

lanle d'allegrezza e a nianiera di Irionfanle dall'im-

peratorc e da cesarc per moslrargliene e per isli-

garii a prendere la piii solenne vendella di quel'ri-

baldaccio d'Ignazio che osalo avea incolpare d'ingiu-

slizia e di crudella appo I'auguslo ponlefire di Boma
la sacra persona imperiale e cesarea. Essi con lullo

I'aboniinevol piacere che viene dal ricallarsi di nn
. ricevulo ollraggio s'ineiiinarono subilamcntc a' suoi

desiderii cd ordinarono che si ponessero di nuovo
le mani sopra Ignazio e fosse messo in ccp|)i c ca-

lene, e come reo di lesa maesta gillalo nclla piii or-

renda prigione di Coslanlinopoli. Cosi fu fallo e

venne poscia 1' incarceralo patriarca insiem colic

sue genii solloposlo al piii rigoroso esame che dir

si possa. Ma per indagare c soltilizzare che si fa-

cesse non si pole Irovar ombra di colpa in Igna-

zio. Bisullo anzi chiaramenle che quella lellera in-

dirilla al papa in nonie del calunnialo palriarca era

al lullo falsa. Di che ficramenle indegnalo I'impe-

ratore chiamo a se Euslrazio il quale perfidiava an-

cora e sacramenlava che quella Ictlcra gli era slala

consegnafa da Cipriano uno de' piii fidi seguilatori

d'Ignazio , e messolo a lunghissiino iulorrogatorio

M-nne linaluienle a saperc che egli non conoscea ne
Cipriano, ne alcun altro della fainiglia del palriarca,

onde lo condatino a crudele flagellazionc.

Ma Fozio che era slalo I'iniquo maslro di queslo
strallagcmnia, e scrillo avea le due leltere, e indollo

Euslrazio, un miserabile di avvenluriere, a vcstirsi

da nionaco e fare e dire quanlo ebbe fallo c detto,

per rendergli carnbio del rcso servigio e rislorarlo

<lel ricevulo casligo gli procaccio una buona carica

fra i minislri di giustizia.

{Conlinua) prof. Alessandro Atti

CIFRA FIGURATA

CIFRA FIGURATA PRECEDENTE

La grande campana, e il grande cunnone di Mosca,

sono due oggelli di meraviglia in Europa.

L' illustrc arlisla dipintorc dcll'abside di s. Ma-

ria in Montieelli, chiamasi ERCOLE e non Ellore

Ruspi; e cid si dice onde rallificare roquivoco av-

vcnulo nella passata dislribuzione.
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It BARONIi ADA.MO Dl MORIEHO

Nacque il Bfironc Adaiuo in AJaIri sul finire del

secolo duodecimo , cd educalo ad ogni ragione di

arii iiberali si catlivo i'aniore e la stiina iion |>ur

dc' cilladini, ma degii strani eziandio. Coucioaiaclie

essendo egli prodc di seiiiio e di mano trovo gra-

zia presso Roberto Re di Napoli, die iiel 1268 lo

. invesli di alcuiie castelia in terra d'Olranto, Ira ie

quaii di Moriero da cui tolse il sopraiiomc. E se-

guondo il \ezio dci Baroni cbe pel piacere del rc-

guare lasciavano Ie cose piii diletlc, abbandonato il

luogo natio riparo nolle sue castelia a guidarb; con

giusto freno ed amorevole. Ma cgli non si era cola

ranniccbiato alia maniera di quei colali cbe slando

come polipi attaccati alio scoglio, non vcggono piii

innanzi del luogo di lor signoria ed il sopraslaro

ad iioraini ignorantissimi, il vivere alle libidini ed

alia prepolenza cbiaman regnare. Imperoccbu Adamo
di Moriero sentendosi d' aver sorlito da natura un

anima nobilissima c nata a maggiori cose, spinto da

vaghezza di gloria usa\,a spesso nclla Corte di Re
Roberto. II quale veggendolo savio d' inlendimenlo

e giusto eslimatore degli uomini e dellc cose, ncl

primo anno del suo regno , a lui principalmente e

ad allri cavalieri diede il carico di assoldare una
milizia d'uomini cbe per origine regnicoli e per no-

bilta c valore elctti stesscro continuo arniati a di-

fesa del regno e della persona del Re: onde Conti-

nui furon cbianiali i 1).

Inlanto la Corte per mostrare a tiitti I'aniore cbe

ad Adanio portava grandissimo , si lo creo 3Iare-

sciallo del Regno , digiiila di principale splendore,

e non guari dappoi Vicere di Sicilia (2) Ignoriamo
pero con (juaT arte e con quai provvediinenti reg-

gcsse Adamo gli ardenii spiriti di qucU'isola fortu-

nala. La sloria cbe spesso ci da pitture cosi vive c

maniate dell' aninio cupo dei liranni cbe cbiuso a

mansuetudine rav\oige Ie piii crudeli pcnsate , dei

tiranni die Can pcssimo governo dell' onesto citta-

dino, e disertauo i popoli per sete di conquislare,

il piii delle volte si passa di leggieri o tace affatlo

il dirilto e leale reggimcnto di un principe chc noa
vanta allori tiiiti di sangue, e per opere crudeli non
si fcce esecrare dai suoi popoli e dagli strani. Nulla

aduiique possiam dire del governar di Adanio: sap-

piauio solo cbe <?gli ncIT anno 1272 fu gran parte

delle sfolgorale pompe slate in Sicilia per I'aweni-

niento di Odoardo primogenito del Re d'Inghillerra

colla sua sposa.

Per comandainento di Re Carlo il Vicere va in

Trapani ad aspettare il principe britanno cbe ve-

leggiava a quel porto: come egli giunse, Adamo lo

ricevetic a nome del Re c con luttc quelle dimo-

strazioni di onorc die ad un tal signore si conve-

nivano: gli facevan ala e corteggio cento Stipendiari

cbe cavalcando briosi dcstrieri e niessi in punto di

assise c gucriiiinenti preziosi davan di se bellissi-

nia vista. Cosi il Principe inglese c la sp.osa var-

carono Ic piii belle cittii di Sicilia avendo sempro
allato il Vicere Adamo cbe a spesc regie li forni di

tnlto cio cbe facea d'uopo al viaggio; fincbe giunti

al contiiie dell' Isola, si rapprescntarono i cavalieri

Giovanni d'Aliielo c Giovanni Summarosa con cin-

quanta Stipendiari cbe fattc ad Odoardo per parte

del Re Ie piii licte accoglienze , lo presero in lor

compagnia. Ed egli rendcndo ad Adamo Ie somme
grazie per tanlc cortesie quanle in lulto quel viag-

gio avevagli usato, mossc per alia volla di Napoli.

Adamo intanto occupato in (jucsto ricevimento fu

dispensato in quell' anno dal navigare in Tnnisi a

prcndere da quel Monarca il Iribulo dovuto al Rca-
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me di Napoli (3) E qui, fornile Ic pochissime iio-

tizic del Vicere Adanio, fo punio

* Ceme biion sarlore

Che, come egli ba del panno, fa la gonna

Dante Par. 32.

Prof. Giuseppe Tancredi.

(1) Ferr. Delia Marra: fum: Pisanella.

(2) Ferr. Delia Marra: (am: DWlneto.

(3) Ferr. Delia Marra: [am: D'Alneto.

Qui mi si offre il destro di far menzione di nn al-

tro insigne citladino di Alatri che I'anno 1288 ebhe

la prima carica del regno di Napoli. Prima pero e

necessario che getli alcun motto int>rno le condizioni

del Regno in quel tempo. II Capitanato di Napoli era

c'trica solita darsi al fiore della primaria nohilld del

Regno, o de' Guelfi d' Italia Era la cilia di Napoli

prima della venuta di Re Carlo I e tnentre duro quel

regno, governatn rfa/ Giustiziero di Terra di Lavoro.

Ma trornndosi Re Carlo II prigione d\ Re lacopo di

Aragona in Catalogna, Ro/icrto Conle d'Artois figliuolo

di S. Luigi di Francia BaVin e Governatore del Re-

gno, soltraendo Napoli nelCanno 1288 dalla giurisdi-

zione del Giustiziero, al govcrno d'un suo parlicolar^

Capitano la sotlomise, impiegando in quella carica per

la prima volla Alatrino da Alatri Cavaiiere Romano^
Signor di Rimano e Ferentino in Campagna di Roma.
Kcr. Della Maria fani. Grimaidi.

Prof. Tancredi

BIRLIOGRAFIA

Vita di S. Domenico Abate dell'ordine di S. Benedetto

per D Luigi Tosli Cassinese dedicata a Sua Mae-
std Ferdinando II Re del regno delle due Sicilie.

Seconda ediz. Napolet.

Fra gli scrillori , che acquistarono henemerenza
presso la societa collo scrivero opere inlese a far

conosccre il vero, o il belloj egli e certo, che piii

degli allri lo slorico scriUore si rese benenierilo.

Impcrocche narraiulo gli umani avvcnimcnti trascorsi

di) norma alia piu tarda poslerita, onde possa regolare

Ic azioiii , e soppcrirc al difello" dell' esperienza.

Tno adunque di quesli (• il celebre U. Luigi Tosli

(Cassinese, il quale raolle opere storicho ha reso di

pubblica ragione, per cni e venulo dappresso i dotti

ill grande rinomanza. Desso anche non ha guari ci

diode una slorica narrazionc delle gloriose gesta di

S. Domenico da Cocullo, (si chiamalo per anlono-
niasia) cui risplendono slorica erudizione , ed una
i>quisi(a eleganza da mandarc in dolcezza chiunque,
ba assaporato le grazie dell' Ilalica lingua. Ma nel

divulgarsi quest' opera per I' Erniche regioni e in-

(ravvennlo, che i Tersili I'hanno censurata, ed altri

non r hanno stimaia gran fatio , come quelli , che
innalzano gli aniichi, e non curano i moderni scril-

lori. Laonde io loli;o a depurare I' illnsire Cassi-

nese daH'addebitate mendc, c vcrra indirellamenle

a coslituirgli un meritevole elogio. Ed aflinche tutlo

procede con ordine, cosi mi sto a ragionare.

Quel racconlo storico si deve avere pregevolc
,

se ba gli eleraenti essenziali coslituenti una buona
sloria, yioe esposizlone di falti veri inleressanli or-

dine logico, e buon dettato; ma siffalli elementi es-

senziali s'includono nel racconto storico del Tosli
;

adunque si deve avere pregevole. La maggiore e

condizionale al dir dei dialettici e lutla la forza del-

rargomcnlo e posta nella minore. Venghiamo adun-

que a discutere , se vi siano gli esposti essenziali

elementi nello storico racconlo del Tosli.

1. V ha esposizione di fatii veri interessafili ; e

(dividendo la proposizione) primamenle dimoslrerassi

esservi fatii veri, e secondamenic inleressanli. Ed in-

falli, che vi sia esposizione d'azione vere e cosa evi-

dente a cbi si fa a percorrere la della opera, chi;

forma I' obbiello della conlroversia. Impcrocche il

Tosli ha rovislato a disamina le leggende coelaneo,

e supporsi alia vita del Santo come a mo d' eseni-

pio la leggenda d' un Alberico , die dal Ponlefice

Alessandro II fCi crealo cardinale di S. Chiesa del

lilolo dei Quallro Coronali, e quella del celebre II-

debrando, che fu assunlo alia calledra del Vaticano

denominandosi Gregorio VII, di piii le cronache di

Casamari, ^' opera del Gubin, e dell' Ughelli, e va

dicendo. Insomnia basli il dire, che non si e deler-

minalo ad indagare una sola opera ; ma da molie

ha polulo raccorre quel vero , che informa la sua

sloria. E non ha messo per cosa posiliva cio , che

e verosimile; ma ha fallo uso di critica che forma

r estelica della perfezione d' uno slorico. Adunque
v'ha esposizione di falti veri. Ora vcdiamo se quei

falli veri siano inleressanli. E a cio mostrare giova

prcmetlerc ; che allora e inleressanle a sapersi un

fallo ,
quando la tarda poslerita puo dall' esposlo

avere un mezzo per regolarsi nelle sue alliludini.

Quando ancora forma un oggello per aumeniare le

cognizioni inlorno ai caralteri degli uomini, e quan-

do inline ci si presenti una copia fedele deH'umana
nalura. E che tali siano i falli esposli, chi e, che

puo negare ? Imperocche ci fa conoscere , che in

qoei tempi del medio evo per irrompere dei Van-
dali, e Goli

. . . nel bel paese

Che appennin parle, il mar circonda, e I'alpe.

vanne a scadere la disriplina ecclesiaslica, la quale

rinverdi per S. Domenico da Cucullo il quale trascorse

lerre e cilia cvangelizzando la parola divina, e lo-

gliendo I'anime dalla signoria del demonio le ridu-

ceva per lo rello senliere, che mena alia beala visione

di Dio. Si viene anco a sapere,che ihptto santo caccia-

vasi nelle sehe, e dove piii I'aere imbruniva slavasi

in celeste conlemplazione; e racntre era lonlano dal-

I'umana consuetudine, c dai niondiali tranibusli, ci

vedeva aflluenza di genie, che per divina disposizione

a lui accorreva a piene andate per farsi regolare

nello spirilo. Ed egli a lulli soddisfaceva, lulti ri-

mandava racconsolati nelle case; ed anche, onde gcr-

mogliasse la semenla di virlii , che infondeva nei

{
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cuori, vuolle edificare iiiolli monasteri colle largi-

zioiii di jH-rsone , chc uoii i>i(avano nol disagio di

forluna. Di (liii , vienc a dolincarci it Tos'.i le co-

stumanzo, chc avevano persoiie nobili di quei tempi,

le quali qiiaiilunque fossero slate corrivc all'allnii,

c rolle a lussuria ; pure docili si luoslravauo alle

voci del santo Eroe, ed cITetluavano cio, die le \e-

iiiva oidinato. Tale si fii presso le terre adiaccnii di

Sora nil colal Pielro figlio di Rainerio conle dolla

conlrada. E senza qui rapporlare alia dislesa gl' in-

nuinere\oli fatli inleressaati a sapersi, solo diro, che

si ha dal prelodalo storico raccoiilo la nozione d'aver

Die infuse virlii supernale in un dente, che si ve-

nera in Cocullo da risanare chiunque e infetto di

idrofobia. Anzi qualunquc aspide nel tcrritorio di

Cocullo lion ha il polere d'alloscare. Laonde conclu-

dero ossere tanii i fatli inleressanii, che s' includono

nidia delta opera , di maniera che si rende soddi-

sfacente si a chi aina conoscere i prodigi, che si ope-

rano da Dio per glorificare i! suo Santo , e si a

chi ama conoscere i co.stumi del medio e\o , ed il

riGorirc dell'ecclesiaslica disciplina. Adunque da lul-

to cio puolc deducsi esservi il prime elcmenle, cioe

I'esposizione di falli veri inleressanii.

2. V ha ancora erdine logice. Imperocche il To-

sli non pone una serie di falli scounessi; ma c le-

gala da un principio , che forma nella menle del

letlore I'idea di un tullo inloro. Ollre a cio mai viene

a narrare uu efTello senza invesligare la causa, da

cui derive. Cosi ancora prima pone gli avvenimenli

auleccdenli, e poi passa a quelli, che avvenncro nel

tempo successive. Infatli dope avere narrate I'eroi-

che virlii del Santo nel canimin della vila, e i'oc-

cupazioni, che sarebbero disaggradevoii ad un uomo
inleso al ben essere sensibile , si fa a narrare la

merle , e tulli gli evenli, che depo iulravvcnncro.

Sulla line pei alia spicciolata ci narra le vicissilu-

dini, che d' eta in ela cbbero ad incenlrare le ce-

neri sante, e conclude colla narrazione del fallo re-

ccnte, quando per munificenza del cattolice Monarca
Ferdinandc II Re delie due Sicilie furono riposte

in luogo orrevole. Insomnia e desso ammirabiie nel-

i'esporre con erdine i cencelli non solo nel detlo

storico racconto , ma in lulle le moileplici slorie ,

chc sone uscite della sua penna , di maniera che
puossi a ragione dire aver serpassalo d'avanzo Tu-
cidide, il quale nel conlarci della guerra del Pelop-

ponneso era conduce con la menle il letlore a Mi-
(ilenc, era a Rodi, e ad allre parli. Adunque v' e

ordinc logice, chc forma il secondo elemcnio d'una

sloria:

3. Da ultimo proverassi, che vi sia buon dellato.

Imperocche mai vedesi un gallicismo, di cui se ne

fa use in molte scrillure , a segno tale, chi; viene

a deturparsi la bella italica lingua; mai un epitele,

chc non qualifica un soggelle; mai un selccismo, che
vizia I'elocuzione. Ma quelle espressioni, e quel gu-

sto classico a medo degli aurei treccnlisli, ed una
esatta tecnolegia formane il carattcre proprio del-

ropora. E poiche un falto dcve prevarsi col falto;

percio qui fa a capello rapporlare un brano desunlo
dail'opera, e porle all' csamina dcU'erudile letlore.

Se v6 nicndicarc un brano piii prelto e forbilo nel-

rinlerne deH'opera; ma mi piacero prendere la nar-

razione della nascila di S. Domenice, la quale c va-

levole a comprevare seuz' altro il mie asserto. Ec-
colo '( Essende Impcrelore Ollone I e Papa Agapi-

lo II a mezzo il secolo decimo della incarnazione

di Crislo nella cilia di Feligno, che giace neli'Um-

bria nel paese di Spoleto, viveva certo uomo di nome
Gio\anni. Cestui anda\a mollo innanzi agii allri della

cilia per isplcndore di nalali e per santa religione

di coslumi. Aveva menata moglie certa Apa; la quale

coslumata assai , e lulla nelle cose di Die , se ne

slava con lui in tanta carilit maritaie, che bene si

pQleva dire di lore, che fossero una carnc sola. E
poiche il Signore Dio bcnedice c feconda i lalami

di qiicsla generazione di uomini , che gli sone fo-

dcli, mando lore un' infante, ch'era per addivenire

liore di sanlila e maraviglia di tulli, per la niolti-

ludine dei miracoli , che gli detle ad eperare. E
come i parenli se 1' ebbero pro[)rio dalle niani del

Signere, lo addimandarono Domenico, quasi che pel

teslinieuio di quel nouie , non cadesse dalla meiitc

del garzene , lui essere lulla cosa del Signore, ed

al Signore selamenle avesse ad indirizzare lulla la

vila sua. E cosi avvenne; perche precorrendo la gra-

zia di Dio I'andare degli anni, il fanciullo si leneva

in tanla composizione di coslumi , che pareva un
angieleilo gia in via del paradiso. Di fanciullo nou
aveva che Tela : poiche contro la coraune usanza

nen voleva sapere dei pucrili sollazzi, conlenle solo

a quelle spirituali dolcezze , che sa ispirare il Si-

gnore, quasi fiori, che pronunziono il frutlo delle

buonc opere. E mi penso, al ^eder queste i parenli

di Domenico, andassero in una grande aliegrezza ,

come quelli , che il persuadevano avere veramenle
partorilo que! (iglinolo non alia terra ma al cielo >•

Fin qui il Tosti. Ora chi non conesce essere que-
slo mode di scrivere elegantissimo, e tale da ingc-

nerare una interna dolcezza all' animo del letlore ,

chc nutri la menle delie studio degli etlimi scril-

lori ? E chi vilificare vuole la penna di si illuslre

ilaiiane, non nierila d'esserc finite a colpi di sassi,

come fu (se ben mi ricordo) qual delraltore di Omero
presso gli ateniesi ? Adunque deducesi esservi cle-

ganza in quell 'opera, usala cou discernimento, che

forma I'ullimo elcmenle d'una storia. Ed ecce chia-

ramente provalo doversi avere pregievele lo storico

racconto del Tesli, perche gli addelli di sopra es-

senziali clemenli in esse s' includono.

<Jra giacche qui ne cade il destro vo' rispondere

a due dilficolla, che laluni fauno per vocaboli, che

in menle non li cruscheggiano. Dicono il lerniine

cogitazioni usalo da! Tosli essere un latinismo, ed il

lerniine sbrancarc non essere adallo ad uno stuolo

di uomini, ma ad una unionc d'animali. lo di ri-

luanda diro : l.° in quanto al lerniine cogitazioni
,

non essere inconcinno ;
perche quantunquc sia un

latinismo; nulladimeno uscito dalla peuaa di un graa-
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de scriKorc puo senibrare una gemma a! fiir del

I'arenli. (annolaz. Diz. Ling. II. p. 3. 47.) Ed infatli

cbi non riliesic pi'r ialinismo il vocabolo sitire? Ep-

purc iisalo dal diviiio Allighieri non sembra lale ,

quando rilrac Tamiri regiiia degli Scili , che avea

morlo I'invasorc Giro.

Jloslrava la niina, c il crudo sccmpio

Cbe fc' Tamiri, quando disso a Giro.

Sangue sidsti, ed io di sanguc I'cmpio.

E si dcve saperc , cbe non solo fu gradilo dal

rb. Ciologo Fornaciari poslo in lal luogo; ma quel-

r illustre genio della letlcratura llaliana Vincenzo

Monti no fe uso per infiorare la sua Basviliana nel

canto 9.

E chi silia piii sangue per man cada

D'una virago )<

Cosi, cbi non ritiene per Ialinismo il termine in-

tellette invece di comprese ? Pure uon sembro im-

perfezione agli occbi del Muralori, e d'altri, quando

usollo il Pelrarca per esprimcre , cbe 1' anima di

Laura veune di cielo a racconsolarlo »

Bcala s' e, cbe puo beare altrui

Con la sua visia, ovver con Ic parole

Inlclletle da noi soli ambedui »

Troppo per Ic lungbe andarei se >o!essi altri csem-

pli riferire. Ma quel , cbe piii fa moslrare T esat-

tezza del termine cogitazione, e I'autorita dell'aurco

Cavaica, che usollo nelle vitc dei SS. Padri, ed il

lessico della Crusca non Io ritiene per arcaismo.

Cio , cbe poi riguarda il termine sbrancare , io

dico, cbe quantunque sia d'adattarsi agli esseri puri

sensitivi ; nulladimanco puo csl.;ndersi ai ragione-

voiij quando in quesli ^i sono quaiila, cbe s'unifor-

mano agli animali bruti. Ed infatli il Tosti dovcndo

descrivcrc i Religiosi, cbe a mo' delli animali ap-

|)agavano Ic tendenze del senso , considerolli come

una grcggia , e li caratterizzo per animali irragio-

nevbli. E non cosi ancbe chiamo Cicerone gli ade-

renli di Calilina ? « Despcralorum hominum jlaijitiosi

grccjes » ed allrove poi disse « in his yregibus omnes

aleatores » E, (tralasciando innunierevoli csempli di

Cicerone, cbe qui ne vado a rilenlo per brevita) ,

noil il Venosino die' la denominazionc di gregge ai

popoli suddili ?

Uegum timeudorum in proprios greges.

A(lun(|ue sono malfondate le opposizioni , cbe si

fanno. E per due moiivi si vilifica un' opera di me-

rilo; primo, perclie takini cssendo incapaci d'eqni-

librare Tcntita deli' opera modcrua , con Tantiche ,

sono Irasportati da una illusionc di fantasia a sti-

niare gli anticbi scriltori , e non fame gran conto

dei recenti; secondo poi, si viliiica un opera, perche

il merilo dcllo scrillorc osteggia all'amor proprio.

Da ultimo soltanto mi rimane di fare sincere con-

gralulazioni coU' illustre Gassinese non solo per Io

storico racconto della vita di S. Domenico da Co-
cullo; raa per tulle I'altre opcre storiche a favorc

della nostra sanla Rcligione, cbe formano una vera

poUantea cattoiica. E per sopprassello faro congra-

tulazioni pel sallario del PeUegrino, in cui ba levato

a grande perfezione nella nostra lingua la sublime

specie di poesia dei salmi. ()ltre I' eleganza ammi-
rasi elevatezza di concetti divini , cbe non si rin-

viene neppure nel cantore di Smirnc il quale nel-

rOlimpo ci fa Irovare delta inferior! di quelle ter-

reslri ed e sempre inten^o a riprodurre le perce-

zioni degli oggetti scnjibili, e non asccnde alle astra-

zioni metafisicbe, ed a parlare del vero soslanzialc.

Per siffatte prerogative avra il Tosli grande fama.

intino a tanto che il vero , ed il bcllo saranno di

natura immutabili.

Del Sacerdote D. Luigi Cocchi.

PRO INTERITU

BARTHOLCMEI BLRGIlESir COM. V. CL.

LLSTRO AETATIS SUAE XVI.

Omnia sole vigent: tu sol laetissiinus omnes
Inlustrans arles, magne magister, eras ;

Artes, el studia intermissae laudis avitae,

Testis ubi historiis ire nomisma comes
Oblrituni plerumque solet, monumentaquc rerum

Atque operum, claris nempe coaeva viris.

Unus doctorum [iro, Bartbolomace, phalange

Ipse videbaris stare alienigenum;

Quos facile erudicns, omnique effusus amorc
Fecisli ex oleo lumen habere luo.

Amnihus emunclum sic in diversa fugaces

Flumen agit rivos, atque uiiuistrat opcm
Texturae artificuni, multiplicibusque rotarum

Deuticulis; minimus sit labor unde manus
Lanificac pensis properandis agminc fili,

Et ^ice perpctua majus ubique lucrum.

O ulinam qui merce tua, scriptisque disertis,

Et monitis famae convaluere sono,

Se tandem gratos faleanlur ! et bujus amici

Ilaliae, ac patriae sint rationc pia :

Ferme ul nulricem solet ambitiosus alumnus
Amplccli a tencris, respicere el juvcnis

Mo\ cupide, ul matreni. Nam tcllus Itala alcndis

Omnibus ingeniis ubera matris babel. —
Alois. Chrysostomus Ferruccius.
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CARTA DEL MONOO, COMPOSTA DA |S»PARC0 DAPRESSO ERATOSTENE.

{Da la Science four Toms..). .

II piii cclcl)rc deglianticbi aslrononii o senza dub-
bio Ipparco, nalivo di Nicea iti Bilinia, c die fio-

riva verso I'anno 128 avanli Gcsii Crislo. I'oco sod-

disfatlo dei lavori dei suoi predftccssori, (luesto dollo

risolvcllo di rilcnere come non fallo qiiello clie esi-

sleva , e di basarc i suoi calcoli sulle sue propric

osservazioni.

Questa bclla idea, di sottomettere tuUe le leorie

aU'esallczza dell'osservazioiie, c per conseguenza di

non ammeltcre dollc nozioni se non in rapporlo ai

fenoiueni chc si osserv^no giornalinenic, ha prodotlo
una graiuie inllucnza sull'awcnire deH'astronomia.

Dappoi Ipparco I'aslronoinia e divcnula una vera scien-

za. Prima di lui non si avevano cbe delle osservazioni

incerle, falle scnza ordine csenza principio: Ipparco le

verifico, le riordino e ne fece insiemc un ragionamen-
lo,dal quale pole dedurre dclie imporlanii leggi. Que-
slo iavoro , 6 il piii be! tilolo di gloria di queslo

astronomo.

Nolla sua terra nataic fece Ipparco i suoi primi
studi; dipoi si stabili a Rodi, dove fece i suoi piu

imporlanti lavori.

Delle molle opere in cui Ipparco aveva esposlo

i rimarcbevoli risultali dei snoi sludj, non ci c per-

venula cbe la nieno imporlanle : Commenlario sul

poema d'Aratus. Tutle le al(rc furono dislrutle nel-

rincendio della biblioleca di Alessandria. Cio non-

oslante si conosce presso a poco i suoi lavori, aven-

doli riportali Tolomeo nel suo Almageste. Ecco se-

condo Arago , i litoli delle sue opere : Descrizioni

del Cielo Slellato. — Delle grandezze e distanze del

Sole e dclla Luna. — DelVascenzione dei dodici se-

gni. — Del inoto delta Luna in Latitudine. — Del

mese lunare. — Dclla durata dclTanno. — Della Re-
Irogradazione dei punli equinoziaU e solstiziali. —
Critica della gcografia di Eratosiene. — Rappres,enta--

zione delle sfere su di una pianta. — Tavola delle

corde del cerchio, in 12 libri. — Trattato del levarsi

e calar delle stelle.

Da questi lilol^si rileva a colpo d'occliio la gran-

dczza del genio d'Ipparco. Sianio dolenii di non po-

ter soguire colle sue opere il niodo cbe aveva adot-

lalo, di non conoscere i detlagli delle sue osserva-

zioni, ne il procedere col quale c pervenuto alle sue
conclusioni.

Ipparco, fu il primo cbe canibio col calcolo le ascen-

zioni direltc, e le declinaziont in longitudine c lati-

tudine invenlando dei nuovi melodi, e creandone di

ogni cosa una scienza; cioo la trigonomet>'ia sferica;

quindi, per faciliiare i suoi studi, coslitui un'istru-

nicnto specialc ondc otlcnere direttanieutc la lon-

gitudine e latitudine di un'aslro, questo era Vastro-

laho la di cui costruzione poi ba molto ^ariato se-

condo le epocbe.

Tolomeo ci ba trasmesso un catalogo di 1026 stelle

die ci dice fosse lascialo da Ipparco di cui esso co-

nobbc le opere.

L'applicazione della geometria e all' astronomia ,

cbe ha tanto faeilitalo i studi celcsti , si deve a

Ipparco.
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Diamo qui la carta del inondo chc compose Ip-

iiarco, da piesso Eratosleiie. Qia-bta carla e slabilila

per quaulo era possibile iieli' cpoca che fu coinpo-

sla, sulle osservazioiii dei fenomeni aslronomici. Gli

eclissi di sole c luna servivano a Ipparco per de-

lerminare la jongitudine e laliludine, c rendevano

lo slesso servizio che in oggi gli eclissi dei satellili

di Giove.

Cerlo e, che i risultali aviili da tpparco sono er-

ronei, ma quando si considera lo slalo dell'aslrono-

niia iu quel tempo, Insogna coavonire chc nou e re-

spousabile dei suoi errori , che provengono quasi

lulli daH'insuHicienza dei mczzi chc aveva a sua di-

sposiziooe.

L' immensila pcro de' suoi lavori coiicorre colla

grandezza e la magnificeiiza dei risultali a far di-

stinguere queslo illuslre osservatore fra i piii grandi

aslronomi. I parlicolari della sua vita ci sono inco-

gnili, ma solo i suoi lavori scienlilici meritano che

sia riconosciulo ed ammiralo dalla posterita.

Gcdeone Bresson.

LE PITTUHE DI GIOTTO

NEI.LA CIIIESA DI S. FRANCESCO d'aSSISI.

(Appositamente disegnate sul luogo V: pag. 68.)

LA CASTITA' PL'RIFICAZIONE

La seconda piUura rapprcsenta la Castita circon-

dala dai suoi simboli.

?{el mezzo sopra un alia (orre e colei rapprescn-

tala in forma di giovanc donna in alto di pregare

a mani giunte. Vedesi di proGlo alia dritta; e queslo e

a mostrare che per viver caslo convien perseverare in

preghiera.

Da un lalo, davanii di Lei, un angelo nel volare

gli presenla un'elmo con ceialaj e cio per indicare la

cuslodia che devc adoprarsi sugli occhi da chi vuol

vivere in castita (1).

Quello dair allro lalo porta un vaso conlenentc

della verdura, ad indicare la palma in segno di pre-

niio o corona; od i! vivo conlinuo della virlii della

Castita.

La Campana 6 in cima della torre ad indicare forse

la vigilauza , od un segno di preghiera dei fedeli

(solidarieta) onde invocare da Dio la forza necessa-

ria per praticare una tale virtii. O meglio forse e se-

gno la campana per chiamare gli uomini alia pra-

lica di lale virlii mostrando Essa I'esempio.

La bandiera bianca che vi sla sopra e segno della

purczza di mente. La forte torre con merlalura, dove
si Irova 6 la forza chc ha in se slessa. Quesla lorre

(maggiore) rcsia isolala nel mezzo, ed e circondala da

un quadrilalero di mura con mcrli; ad ogni angolo

del quale vi e una lorre minore, per cui sono qualtro

in numero , forse a siuiboleggiare le qualtro virlii

Cardiuali indispensabili a conservarla , Prudenza ,

Giuslizia, Tcmperanza, Fortezza.

La caslila in una torre circondala da qualtro
alle lorri che simbolcggiano queslc qualtro virlii Car-
dinali.

L'angelo coll'elmo e celala e ad indicare la cuslo-

dia chc dec adoprarsi sugli occhi c il verde deirangelo

6 ad indicare la palma in segno di premio o preghiera,

od il vivo conlinuo della virlii della castiiii.

La 1. parte indica I'ingresso alia via di s. France-

sco dielro il quale sono preparali i segni della Peni-

leiiza.

2. Nel mezzo e poslo il lavatoio ad indicare la de-

purazione che vienc operata, restaiido a farsi la sod-

disfazione alia divjna giuslizia

3. Quando la divina giuslizia e soddisfatta, I'uomo e

purificalo e pcnitenle ed umile ha le Ire virlii Teo-

logali al suo lalo.

L' uomo veccbio o veccliio Adamo, o le bassi pas-

sioui in compagnia della morlc precipitano in basso.

Nella prima parte incominciando a sinistra di chi

guarda, veggonsi Ire figure che dai lore abili c segni

mostrano essere i Ire prirai ordini della regola, ia-

slituila da S. Francesco.

Un lerziario il primo, un frale il secondo, (forse

S. Bernardo da Quinla valle?)una Monaca la tcrza

(forse S. Chiara ?).

S. Francesco sla loro davanii accompagnalo da

Angcli e da un Gaerriero.

Uno degli Angeli presenla alia Monaca la crocc.

Essa moslra allungando le braccia e le mani vivo

desidcrio di prenderla e puo significare la fede.

S. Francesco che con lanlo amore prenqe per una
mano il frale per Jijularlo a salire indica I'aiuto ehe

ne riceve dai Sanlo chi Gda in lui da persona del

Terziario che moslra di volcr salire la volonlii.

Gli Angeli ed i Guerrieri armali sono i segni della

penilenza.

Cio significa I'ajuto che ne riceve I'uomo il quale

fida nel Santo e si fa suo seguace ossia I' ingresso

alia via di S. Francesco.

La parte seconda o un gruppo diviso in due.

II primo rapprcsenta un uomo nudo enlro perj

meta del corpo in una vasca. Un angelo gli liene

una mano sulle spalle e I'altra sul capo, nientre ui

allro angelo con un vaso gli, versa I'acqua.

Due angeli da vicino stanno preparali con dcli«

vesti sulle braccia per coprirlo. Dalle mura della

fortezza una mezza figura la (Munditia) aspctla pet

presenlargli una bandiera bianca, che con un brac-

cio gli stende. La bandiera e allaccala sopra

lungo bastone ; e la seconda mczza ligura che gli

porgc lo scudo, li la (Fortitudo). La bandiera bianca

simbolo di purificazione si riferisce alia 0|)crazione"!

che fanno gli angeli; lo scudo segno di forza, alia

operazione che verra subilo dopo a compicrsi dai

Guerrieri.

Cio indica la depurazionc, o meglio ballesirao ope-

rato dagli angeli; reslando dopo a farsi la soddisfa-

zione alia Divina Giuslizia, ossia , secondo la Dot-

Irina Cristiana , I' uomo dopo esser liberate dalla

colpa, devc soddisfare alia pena.

II secondo gruppo rapprcsenta due guerrieri die-

tro i quali vedesi che si sono rilirali gli angeli aven-

do finito la loro puuizione. II primo di quesli guer-
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rieri ha la (esta rivolla verso I'uomo die e lavato

dagli angcli c lo fissa : licne un braccio dieiro il

dorso; dove e da credere abbia nelle iiiani lo stru-

mento di penilenza (lo s(afilc): sla in atliludine di

chi aspelta. Cio per far intendere I' altra funzioiic

delia pcnitenza the devc fare I'uomo lavalo che sia

dalla colpa.

1! guerriero, in avanii (colic slrunicnlo in mano

di Penilenza, lo slafile) sta in at(o di chi ha com-

pile il sno iilTlcio. Fermo suile gambc, nioslra collo

sguardo e con lulla la persona d'avcr dalo in quel

momcnlo I'ultinia ballilura ad una figura che gli sla

davanti (la Penilenza). Questa indossa un abito col

cappuccio sulla testa. L'abilo e lacero sullc spallc,

e melle alio scoporlo la carne viva , e coi segni

dclic ballitiire e dcd sangtie significa la Divina giusli-

zia ch'e soddi^fatla, ossia I'uomo che colla penilenza

ha sconla'.a la pena.

La lerza parle rappresenla la figura della Peni-

tenza , la quale dopo aver allerrala I' immonditia

schiaccia la ligiira dell'amore profano. Essapianla con

inolta forza le Ire punle deirisirumento (specie di

forca tricuspide) che tiene nelle mani, nella carne

della figura delTamore. Questa sentendosi oCfenderc

gridando si precipila al basso, dove e altesa dalla

iDimondizia, la quale slesa in terra I'aspetla a gambe
alzatc.

La Penilenza e aiutala da tre figure di nobiii c

giovani donne che Ic sianno al fianco.

La prima con una lunga asta o lancia pungc

I'amore (I'orse la lancia colla quale fu trafillo N. S.

G. C); La seconda lienc un lavello (vaso con acelo

e fiele). La terza ha in mano la Croce, la lanaglia

ed i chiodi (simboli della Passione di N. S. G. C),

noil che Id scudo in segno di forza.

Si vuole inilicare con qnei segni che I'uorao ha

Irionfalo del peccato.

Le tre figure che stanno dieiro a questa terza

parte della pitlura puo credersi che siiano per in-

dlcare le Ire virlii tcologali, Fede, Spcranza, e Ca-

rild. Dieiro quesle sono tre altre figure di guer-

rieri armali per indicare la forza loro, o meglio dei

simboli della passione di N. S. G. C. che tengono

nelle mani.

Quesla lorza parte significa che I' uonio avondo

anche soddi.-fallo alia divina giustizia Irionfa delle

basse passioni ed olliene coH'ajulo di Dio la villo-

ria spogliandosi del vecchio Aiiamo. Descritle le tre

parti del quadro , veniamo a qualche particolare

delle singole figure isolalamenle riguardale in quel

secondo quadro.

5. Francesco che prendc per mano il frate ha le

slimale: una mano e al suo fianco c coH'allra allun-

gando il braccio prende la mano del frale.

11 vecchio con barba o tapelli lunghi vcstilo con

corazza all' aniica , rappresenla un guerriero. Esso

ha uno slafile in una mano e lo scudo nellaltra collo

stcmma avenle la croce. Le due figure deniro lo slec-

calo sono la Mondezza e la Fortezza. La Mondczza

e rappresenlala in una giovane donna che ha ca-

pelli sciolli e legali in capo da una cinlura. Essa
tiene in mano una bandiera bianca sopra una lunga
asta c aspelta I'uomo che sia lavato.

r.a Fortezza e rappresenlala in un giovane con
elmo ed ali di ferro sopra quello (come Mercurio).

Ha r armalura , c con una mano sleiide lo scudo
aspcllando che I'uomo sia lavato, coll'altra tiene I'elsa

della sua spada.

(Jueslc due figure stanno deniro lo sleccato.

La figura di vecchio con barba che vedesi quasi

di schiena, e indossa un lungo abilo con cappuccio
in capo rappresenla la Penilenza. Tiene in mano il

manico d' un islrumenlo come una forca o tricus-

pide che caccia nella carne della figura dell'amore.

La giovane donna in atlo di gridare che sta per
precipilare ail'ingiu ; ha gli occhi beiidali, le rose

bianche sul capo , od allro fiore che sia. Essa ci

rappresenla Vamore mondano: Tiene appeso al fianco

il lurcasso, e la corda alia quale e allaccalo ha a

se legali dei cuori umani. Esso riliene in una mano
la balestra ed un ramo di liori di colore violacco

(forse rose?) ma di color Irislo e appassito.

Le gambe sono di gallinaccio dalla melii in giii. La
parte superiore e di giovane avvenenle e bella colle

ali. Al di sollo di quesla lignra vedesi VImmondezza
figurala in un maiale; esso pure e liguralo colle ali

e prosleso in terra ed a gambe aperle aspelta con
piacere Vamore. Dieiro a quesle e la niorle (con 4
ali) che tiene una falce in mano e colTaltra il polso

dell'uomo ed una gamba sul fianco dell' uomo con
che lo schiaccia.

L'uomo ossia VArdore ha nella parle inferiore il

pelo come la scimia. Ha le ali, e mosira spavenio
ed i capelli finiscono in fianime forse ad indicare
I'ardore delle passioni mondane ch'e in lui rappre-
senlato.

Dieiro a quesle figure allegoiichc vi c il fuocu,

e Vamore come Vardore spaventato e schiaccialo dalla

morle, guardano la figura della p"nilenza.

Le Ire donne della seconda pitlura rappresentano
le Ire virlii Tcologali e sono nobiii e piene di con-
tcgno e dignila. Esse hanno una specie di elmo ill

capo: i capelli lunghi e belli divisi sulla fronte cadono
loro luugo le spalle. I guerrieri hanno le lancie e gli

elmi in capo rapprosenlando la fortezza, cioe il pe-

perit masculum dell'apocalisse. Finalmenle la CastUd
e bene rappresenlala in giovane donna a mani giunle
che prega ed ha un paDno in capo.

Prof. Filippo Mercuri.

BARBARIE F. COSTANZA.

RAccoyro d.hl' 857-886.

(Conlinnazionc V. pag. 88.)

Conosciulasi nnovamenle I'innocenza d'Ignazio, e

I
saputasi la condanna lanciata dal romano ponlcfice
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conlro di Fozio, luollissimi apertamente si separa-

rono dallo scismatico patriarca. Di che egli invele-

nilo ed indragalo ii fu aspraiuenle punire siccoiue

sediziosi e ribelli. Raguno quindi un' assemblea di

vescovi della sua fazione con a capo I'imperatore e

i legati delie tre sedi maggiori d'orienle e in essa

con un'audacia sacrilega c una svergognatezza scnza

esempio fu ardito di soiennemente condannare il su-

premo capo della chiesa, il successor di S. Pielro,

I'augusto vicario di Cristo in terra, dichiararne la

deposizione e lanciare {'anatcma conlro chiunqne co-

municasse con lui. Ne qui arreslossi la sua empieta;
nia con mille asluzie, raggiri, ipocrisie c calunnie
brigossi a tutt'uoiuo di slaccarc per sempre la cbiesa

di Costantinopoli dalla cbiesa di Roma. Ollre a cio

studiossi di scparare dal papa luUc le regioni sot-

messe alia franca signoria che formavano un va.stis-

siuio impero , chiamalo per la sua fedella all' apo-
stolica sede, il regno de' cristiani. Scrisse percio al-

I'imperatore Ludovico Ggliuolo di Lotario e aH'im-
peratricc Tugelburga sua sposa confortandola con
vili adulazioni ad indurre il regal marilo a seen-

dere co' formidabili suoi eserciti, romper guerra a

papa Nicolo c cacciarlo da Roma, poicbe era stalo

deposto da un concilio ccumenico. Ma contro I'in-

concusso trono della cbiesa e gl'infallibili decreti di

Dio che valgono lutti gli sforzi dell' empieta e le

scatenale furie d'inCerno !

XIL

H sogno

A crescer baldanza at vituperoso Fozio s'aggiun-

gea la maiignita dell'imperatore, il quale per ama

-

reggiare vie maggiormenle I' addolorato animo del

supremo gerarca della chiesa, ardiva inviargli una
letlera, in cui gli gitlava in volto mille scellerate

ingiurie e villanie e forlcmento minacciavagli cbe
sarebbe venuto a Roma per balzarlo dal soglio e

mandare in franlumi il tempio di S. Piotro. Ma il

venerando pontelice con qucH'amorc e dolcczza che
si sovranamente spiccarono nella vita di quel Di-
vino, di cui rapprcsenta la persona in terra, e con
quella fcrmezza e intrepidezza che e francheggiata
dalla verita c dal dirillo, rispondendo all'imperatore

si studia a farlo penlire do' suoi trascorsi , a tor-

nario a bene
, paternamcnlc rimproverandolo dellc

usurpate ragioni e apertamente dichiarandogli che
le sue contumelic e minaccc nol disloglieranno giam-
mai dair adempirc i suoi solenni doveri e che la

protezione di Dio salvcra la sua cbiesa come l' ha
salvata di mezzo alle piu fiere persecuzioni e ai piii

arrovellali e accaneggiati nemici. — Ascolta
, gli

dice , o figlio dilettissimo in Gesij Cristo , le voci
della giustizia c dcll'onore, rientra in te stesso; giu-
dica il tuo opcrato e gitta alle fiammc la scanda-
losa leltera che ci hai scritta con una pcnna intinta

nel fiele dell'aspide. — Ma qucste amorose parole.

questi soavi conforti del benigno Pontefice non por-

larono nessun frutto in quell' anima insozzata nel

brago di tuti i vizii e chiusa e morta al dolcc rag-

gio della fede.

(ContintCa) prof. Alessandru Alii.

CIFRA FIGURATA

^ U' 60 iL

AN

^M^Jf^Eji

I

^ Si^O
.rj.

CIFRA FIGURATA PRECEDENTE

Ftavtu Gioja scoperse la bussola de venli nel secolo

dccimoquarlo a maggior comodo de naviganti.
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PALAZZO DI CRISTALLO - LA FONTANA DI CRISTALLO-

II primo oggetto chc si presenta agli occhi del-

I'osservalore nel transito dell'ingresso principale del

Sud, L- una brillante fontana di cristallo eseguita da

M. Usier fabricante di Birmingam. E collocala esal-

tamente nel centro dell' edi6cio , all' intersecazione

deir asse della navata c del transito , ed offre non
solo un bel punto di vista, ma ancora rende fresco

colle sue zampillanti acque. E senza dubbio il piii

bel prodotto che possa presentare I'arte del vetrajo.

11 materiaie e puro , bianco brillante al par di

quello di Boemia ; si sa cbe sotlo questo rapporto

r Inghilterra supera la Boemia per li colori e le

forme. Li cristalli sono tagliati in modo che riflel-

tono lutta la luce che ricevono, in guisa che lo spet-
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latere non puol vedere la coslruzione interna che

e in melallo, e sosliene tutla la fonlana. La sua al-

tezza passa olio nielri.

Coraprende la coslruzione della fonlana piii di qual-

Iromiia kilogranimi di crislalio. II sno gran merito

alia vista degli artisli di tal gencre, e non solo per

la purezza , ed eccessiva biaochczza del crislalio ,

ma ancore per la precisione e I' assellaiuento della

quanlila di pezzi di crislalio che la corapongono. II

disegno in generalc e grazioso , e quando I' acqua

sorge in abbondanza, reffctlo farebbe desiderare che

anche la lazza inferiore fosse in crislalio; ma la spcsa

ne sarebbe stata eccessiva, e I'esecuzione diilicilis-

sima.

DEL BALLO SACRO

§. 1. Del hallo sacro presso i gentili,

gli elirci, e i crisliani.

Anlichissimo e I' uso della danza e origiiiato dal

dcsiderio che banno gli uomini di aprire i lor sen-

timenli non pure merce la fa\ella, ma ancora col

geslo e coi raovimenii del corpo. Imperocche gli

antichissimi popoli nel soperchio deH'allegrezza, nel

caldo della gratitudine verso gli Dei ed i generosi

guerricri , che nei campi di guerra con impeto di

gran laglio vinsero i nemici, non si poteron Icnere

(he e non uscissero in \oci di ginbilo , e col riso

<lolle labbra e degli occhi e col brandir delle mani
e col Iragillar de' piedi e col guizzar di lulta la

persona , non mostrassero gli affetti che nelia loro

menle brillavano. Perche a buon drillo Simonide
chiamo la danza una poesia muta ; e i savii guar-

dando lo scopo a cui feriva , io vo' dire la imita-

zion della nalura, la chianiarono sorella della mu-
sica , della pitlura e dell'arle dei carmi. II ricor-

dare questa origine e parenlela gloriosa della danza

deve solluccherare la vanagloria del noslro secolo

ballerino, che la pregia, non dico al paro, ma so-

pra tulle le arii belle. Ab antico i Greci la coltiva-

rono con molto amore, liiiche ralTiiialala soverchia-

lueiite, torno in volulta e mollezza. I Roraani I'eb-

l)ero in dispello anzi che no; per forma che Tullio

scriveva de' suoi di, Vuomo non poter danzare se gid

non fosse briacj, o privo del scnno (Oral, pro Mur.)
Ma la bisogna andava allranienle nel leatro, poiche

ivi il Coro era licenzialo a polcr hallarc ; se non
che nelle sue mo\'enze e nel canto e' assnnieva uii

aria sacra e vcneranda, alteggiandosi a dolore per
rinfortunio dei buoiii, esecrando il niisfare ed esal-

lando pure le opere magnanime, e virtuose, secondo
che raccogliamo dalia poclica di Orazio.

D'altor le parti ed i virili uflTici

Sostenga il Coro, ne Ira un a'.to c I'altro

Canto frapponga che non ben consoni,

^'e conibacisi adatto al fin proposto.

Di favor, di beuevoli consigli

Sia largo ai buoni; i furiboiidi attempri;

L'orgoglio ami ammansir: frugali mense,

Salubri leggi e la giustizia esalti.

Arcan commesso ai cell, e preghi e implori

Da' Numi che fortuna amica rieda

Agl'infelici, ed a superbi avversa.

Gargallo.

Senlenze gravissime, dalle quali ben si pare, che

la danza del Coro non era gia un sollelico ad af-

focar le passioni, ma si un freno a doverle rintuz-

zare. II campo pero che la danza correva in sua

plena balia , erano i sacrifizi e le sacre cerimonie

segnalamentc nelia fesia degli Ancili. Dodici Sacer-

doli detti Salii (1) o Salisbuli, o Agonahs vestiti di

una lonica di svariati colori addogata , serrati il

petto in uno usbergo di tame, stringendo nelia de-

stra una picca e colla manca uno degli scudi sacri,

movevano in processione per le piu popolate vie di

Roma. Li precedeva un loro caporione ( MagisUr
Saliorum, o Praesul) il quale dato il segnale, tutti

imitandolo cominciavano a guizzar maestrevolmente

le loro gambe e a brandire e dimenar la persona

corrcndo la citta per lungo, e traverso: (Liv. lib. 1

c. 20) il qual saltare , secondo gravissimi autori ,

indica la \igoria, I'agilita e I'ardire, che si addice

ai buoni guerrieri. Vero e che infine i Salii si ri-

sloravano di quella loro fatica con uno sfolgoralo

desinare ove si trionfavano di buoni manicaretli be-

vendovi sopra di finissimi vini , in guisa che a si- .

gnificar cene squisile si dicea: Salaries epulae, sa-

laries dopes. (Hor. lib. I 37 lib. 11 14)/

Ma queste danze non erano cosi proprie dei pa-

gani, che talvolta non apparissero ancora tra quelli,

che adoravano debiiamente Iddio. Imperocche Ma-
ria sorella di Mose , varcato a piedi asciutii I'Eri-

treo, ne fu consolata per forma, che lungo la riva,

consertate le mani colle Malrone ebree, al suon dei

timpani si lascio andare ad un gagliardo hallo- Ma
a clii non e nolo il glorioso danzare di J>avidde .••

I buoi traevano I'Arca saula allogata sopra orrevol

carro : le facevano ala , e corteggio d'intorno selte

cori dai quali usciva una piena, e lietissima armo-

nia di suoni , e di canli : fumavano i lurriboli, c

inlanto

Li precedeva al banchetto vaso

Trescando alzalo I'umile Salmisla,

E piii, e men che re era in quel caso.

Dante Purg.

Tanto e vero come dal bel principio dicemmo, die

il ballo Irae origine segnatamente dal culto religioso.

E qui non posso tencrrai dal dire, che il hallar di

Davidde non che sconvenire alia maesta del re ,

I'aggrandiscc piultoslo e la fa risplendere di mag-

gior luce : poiche il Re di Palestina se medcsimo

padroneggiando , si rappresenta servo umile e vile

innanzi al Sigi>ore elerno verso il quale i Re di co-

rona sono fango e polvere. Di che nobilmente escla-

ma qui I'eloquenle Gregorio: Io stupisco piii I'umil

danzare di Davidde che le sue gloriose lenzoui, po-

sciache egli coiubatlendo soggiogo i nemici , dan-
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zaudo innanzi a Dio vinsc se slesso. {Mor. lib. 27

c. 27.

Ma colesic divote danzc non vennero mcno iiclla

luce dclla nuova legge , che anzi trovianio uegli

slessi lenipii esseisi ballalo senza uno scrtipolo al

niondo, e fatle divolc rapprcseiitazioiii, delle (|uali

Je pie nicnti si piacevano qiianio puo esscrc. K nc

racconia il Serario, che i peilegrini, i qiiali al suo

tempo lornavano dalla Siria, narravano come i cri-

sliani che stanziano in quelle contrade, nel giorno

del risorgiineniK del Sigiiore, non che in allre feste

solenni si recavnno al terapio con lire e celere e

con ogni maiiiera di musicali slrumenti coi quali

facean tenorc ai salmi, che canlavan trn loro: e in

queslo mezzo gli uoniini e le donne se[iaralanienle

danzavano, ma con sobriela e modeslia, non so qual

pill. \e quesle usanze col volger degli anni cessa-

rono nella Crislianila: imperocche (ino ai tempi di

Benedetto XIV si costumava nelle Spagnc che ncila

bellissima proccssione del Corpo di Cristo, garzon-

celli e fanciulle messe in isNariati arnesi, sparges-

sero fiori spicciolati e danzassero a tuHo polere con
diverse manicre di ball! per aprire Tallegrczza del

loro animo e I'ossequio deirinlelletto all' Auguslo
Minislero. {Dc Synod, dioec. lib. XI c. 3.)

Se non che I'alilo della mondanila avveleno assai

per tempo quasi in lulla la Chiesa cotesle sacre

danzc , che Iralignando dalla modesta semplicila

degli antichi addivennero a lanta corrultela, che i

sommi Pontefici i Concili, i Vescovi ne piansero, e

dei loro anatenii le fulminarono. Udile di grazia un
brancllo del (]ovalca, che cosi scriveva del suo se-

colo. « Veggiamo conlinuamenle e massimamenle
per le ville e per lo conlado che nelle Chicse si

fanno qnesti maledetti balli e giuochi: sicche pare

che sludiosaraente per piii dispetto di Dio, I'uo-

mo il \ada ad olTendere in casa sua. » (Pungil c. 27).

j
Ma ora diremo di un ballo sacro comincialo due

i secoii innanzi al Cavaica , nn piccolo avanzo del

quale vedemmo durare fino al nostro tempo nella

festa di S. Sislo I nella cilia di Alalri, in cui ser-

vigio spccialmenle togliemmo a scrivere quesla me-
nioria.

(Continua) Prof. Giuseppe Tancredi.

(1) Salii a saltando : quod facere in comitio quo-

tannie in sacris solent, et debent. Varr. \ de ling. lat.

SILLOCE DI VAUIE ISCRIZIO.M

Incise in pietra oviero scritle sulle muraglie
in varie parti di Roma.

{Com. V. .4nno XXVI pag. 406).

119.

Via di Campo Carico n. 19.

Sixtus nil Pontifejc Max.

120.

Nella vccchia Pescaria.

Capita piscium hoc marmoreo schemate longituaine

maiorum usque ad primas pinnas inclusive conserna-

toribus danlo.

121.

Deuiro il portoiie del palazzo Sloppani.

Inondazione del Tevere

122.

Sulla porta laierale di S. Pictro in Carcere.

Tota haec insula est S. losephi

Carpentariorum Urbis

Tabulam hanc marmoream monumentis sacris a vele-

ribus christianis insculplam Franciscus Ficoroni de

Lugnano in Latio dd. a saeculo 1700 in Musaeum
Vaticanum Iranslalain.

123.

Nella colonnetta di cantone davanli alia chiesa di

S. Giovanni in Trastevere.

Sublatis Muris Columnae suffultae Anno 1785.

124.

Via di Ripella.

Americus Cappuni

125.

Via di S. Lucia de' Ginnasi.

Gaetani

126.

Sulla piazza di Scandcrbcch.

Gregorius Gaslriota a Scanderberg Princeps Epiri

ad fidein iconis restaur, anno Domini MDCCCXLIII.

127.

Sulla porta esteroa di s. Lorenzo in Miraada.

Martina Columna V Papa Ob huius Templi 7ms-

patronat. datum pharmacopolarum Collegio bene-

merenli posuerunt 1630.
(sollo)

Hospitium Aromatariorum D. L. Ill in Miranda.
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128. 130.

Via de' sediari n. 90. Fuori delia porta Cavalleggieri presso le lornaii

Utenda nobis haec datur non propria aeterna no- Clemente Conte Lovatti fece nell'anno MDCCCLII
stra quos manet domus.

129.

131.

Accanlo alia cbiesa di S. Angelo in Pescaria.

Sulla porta contigua a S. Maria della Pace.

Locus Oralionis

Venditorum Piscium

01. Carrafa Eps.

Ostiensis Card. Neap.

A. Dolt. Belli.

CL INDIASI CHK UCCIDOO L ELEFANTE.

Leggiamo in una receiite opera puhblicata in Iii-

ghiilerra, chc alcuni Inglesi, dopo la conquista del

Pcngiab, trovando di loro soddisfazione la bella i.asa

cogli annessi giardini del Generate Ventura, vi stabi-

lirono inimediataraenle la sede della loro autorila {la

Residenza) , senza neppur chicderne il permcsso al

Proprietario. II Generate Ventura se ne mostro sor-

preso, e reclanio almeno il prczzo della sua proprieta:

gli fu negato; e in vano coulinuo egli ad iusistere,

maravigliandosi chc si trattasse in tal modo un vec-

chio mililare — « ma alia fine coinprese (sono parole

del libro citato), che il Maggiorc Maikeson aveva del-

to senza esagerazione il vero, allorcbe gli disse —
Generalc, in questo paese niuno ha dritti.)' —

Per gli Europei la citta di Lahore e inabilabile.

Chi vi deve restare solo per pochi giorui, si fa al-

zare una tenda nelia campagna; se poi si e obbli-

galo di passarvi inoiti mesi, fa d'uopo prendere in

fitlo una casa net quartiere inglese, ovvero farsene

costruire una. Ecco la descrizione che di Lahore fa

il Principe Alessio SoltikoiV. — Circondata di alte

mura e di torri , qucsta citta e un ammasso com-

patto di alte case in ispaventevole stalo di screpo-

lamento, il cui insiemc forma una cloaca infetla ed

oscura. Quivi seduto sopra un' elefante, si camraina

penosamente per lortuosc strade, talmente anguste,

che di continuo si striscia lungo le mura, col ])erico!o

iraminente di rinianere schiacciato da uno di qucgli
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clevali abiluri, i cui qualiro o ciiiquc [)iani moslraiio

di piegarc sotto il puso de' lialconi, c degli alTollali

abi'.anli. Quella specie di porle Irionfali , sotlo le

quali si passa da uii quartiere all'allro della citla,

non sono in uno stalo nieno allannanle. Tulle Ic

luura sono costruile a matloni. Lc straduccolc veg-

gonsi ingombre di immondizie schifosissinie , nellc

quali si profonda il piedc anche deH'elefante , chc

e coslrello a fare passi di groltesca conlradanza. Nel

pianterreno veggonsi botlcghe di nauseabondi com-

meslibili, c degli esseri miserabili di ferooe aspetto

abl)igliali alia inaniera delle slreghe di Macbeth
,

ovNero nudi con Innghe barbe ; schifosi Eunuchi;

come pure Fachiri cospersi di cenere e coi viso

grotlcscaiuenlc dipinlo, coperli gli uni con pclle di

ligre di leopardo e con turbanli fanlaslici sor-

montali da ciappe e da piume , ma lulli sporchi ;

gli allri alTinlullo nudi che urlano o siionano una

tromba di rame luuga quanlo un uomo. In mezzo

a tal razza di gentc vedi poi fanalici in costume

esagerato tutto ncro, che fan sembianza di dirig-

gerli conlro archi armali di frecce, lunghi fucili a

miccia, picche inlerminabili, o sciabole. Pur lutla-

volla s'incontrano, sebbene di rado, figure che di-

resti angeliche in mezzo a quel demonii; ma que-

sle lu vedi di colorilo malaliccio, e di una magrezia

eslrema. Cio e quello che ti si presenta guardando

nella slrada, ma so volgi gli occhi in alio, vedi al-

I'opposlo Dncslre e balconi gremili di donne splen-

denti per ornali d'oro e di giojelli, che li salulano

graziosamenle , nel mentre altri balconi sono pieni

di pollame che schianiazza. Strano davvero equeslo

miscuglio di donne in lussuosa acconcialura, e di

pollame; ed in vcdere quella giojosa gioventii che

si sganascia dalle risa nel mirare la veslilura Eu-
ropea , si dimenlicano spesso i pericoli di una si-

mile passeggiala. — Avviene spesso che ad un tratlo,

un anlico curricolo doialo, liralo da bovi. ingom-

bra la strada
,
perche e cadulo uno degli animali

che lo lira , c non Irovasi che con lungo stento
,

modo di farlo rialzare. II hove e sacro , e non si

puo toccare: 6 forza quindi d'indielreggiare sino a

che un crocicchio di slrada permetla all' elefante

di volgcrsi per prenderc altra dirczione. »

Lo stile arehiteltonico che doniina in Lahore e

il moresco-indiano. \el palazzo Reale annesso ad

una forlezza situato in una delle estremita dell'abi-

talo, la interna magnificenza contrasia slranamenle

colTaspetto miserabile della cilta. I cortili laslricali

di marmo, e lappezzali con preziose stotTe, sono rin-

frescati da bacini di lim[)ide acque , nc' quali ab-

bondano uccelli aquatici di varie specie, e di zam-
pilli che i vividi raggi del sole fan parere una piog-

gia di polvere e di diamanli. Spleudide sono le sale,

e riccaraente mobigliate; le volte, nl pari delle raura

sono riveslite di cristalli verdi e rossi incaslrali nel-

I'oro. Un allro palazzo, il Schalimar-Bagh situalo a

qualtro miglia da Lahore, e celebre pei suoi giar-

dini che prescentano tanlc lerrazze, le une alle al-

tre soprapposle , come pur per la freschczza delle

ombrose passeggiale, per la bellczza de' suoi agrumi,

per I'cslensione de' laghclti, ne' quali nuolano oche

grigic, c variela infinite di anitre, c per le sue fon-

lanc ,
per le sue cascale , c pei suoi chioschi di

marmo. E un soggiorno veramenle incanlevole, di

cui non si puo concepire , senza vederlo, un' ade-

quala idea. (Si dard il seguito)

VEnSIONE DELL l^^0 ALLA CROCK

Vexilla regis prodeunt.

E spiegato di Cristo il vessillo

Della Croce e il mistero palese,

Ove allisso lo spirilo rcse

Chi fe vita da morte spuntar.

Traforato da lancia crudele

Fosti, o Ironco, di un sanguc cosperso,

Che di coipe a iavar I'unlverso

Misto ad acqua vedesti sgorgar.

Del realc profeta compiuli

Alfin sono i fatidici accenli,

Quando disse verace alle genii :

Dio da un legno nel mondo regno.

O d'ogni arbor piu vaga, piu elella,

Che dell'ostro del Re ti adornasti,

E il santissimo veto loccasli

In che il Figlio di Dio si celo :

heala ! a' cui rami sospcso

Pago il prezzo del noslro riscallo,

Suggellando nel sanguc quel pallo,

Che all'averno la preda rapi.

Salve, o Croce, noslr'unica speme,

Or ch'e tempo di gaudio e perdono,

Cresci ai giusli di grazia il bel dono,

Togli i falli a ch'ingrato falli.

Canli, o Triade, ogni spirilo Ina lode;

Dalla Croce se usci la vittoria,

Tu benigna ne dona la gloria

Che in relaggio la croce porlo

F. F. M

BARBARIE E COSTANZA.

RAccoi\TO ball' 857-886,

[Continuazione V. pag. 96.)

Fraltanlo il superbo Cesare Barda che per cupi-

pigia di signoria lanto iniquamenle blandiva i vi-
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tuperosi portamenli dell' imperalore e lanto impu-

denlcracnte favoreggiava I'iiiaudita baldaiiza e I'cm-

pia audacia di Fozio perseguilando e slraziando

I'innocenle Ignazio, slava in una grandissima agita-

zione che di e nolle aspramenle lo lormenlava. Un
giorno Irovandosi in compaguia di un suo amico — o

Melrofane, gli disse, che spavenlevo! sogno ha lur-

bata la pace e la dolcezza della mia viia e messoini

il cuore in una furiosa leaipesla ! Mcnlre mi cre-

dea oniai giunlo alia ciraa del polere c della glo-

ria , mi vcggo spalancare solto ai piedi un abisso

di miserie e di pianlo. Tutlo gia mi torna a noia

e faslidio. Aborro i convili , le danze , gli spet-

tacoli , le allcgre brigale , i giocondi diporli , le

volutla e i dilclli del corpo, gli ambili omaggi dei

grandi, la venerazione e I' amore de'popoli. Unico
mio desiderio e ora il pianlo e la soliludine. Ascol-

ta, o Melrofane. Mcnlre io Iranquillamente dormiva
I niiei sonni solto il dorato padiglione e i scrici cor-

tinaggi mi parve di essere improv visamenlc attana-

glialo da quatlro feroci gigaiili neri neri come ci-

clopi, di Una forza di braccia raaravigliosa e di un
aspello si moslruoso e Iruculenio da far gelare il

cuore in pelto anche alle ligri. Sputacchiatomi soz-

zamcnlc e aspramenle schiafTeggialomi e rolta la per-

sona di pugni mi buUaronoa terra, e caricatoini di

pesantissime catene mi Irascinarono per le slrade

della citta tra i ludibrii del popolo e i plausi dei

iniei nemici. Ahi veggio ancora il saiigue che a larga

vena spicciava da ogni membroj sento ancora I'acu-

tezza di quei spasimi , I'amarezza di quei plausi o

di qnei ludibrii!

Deh, sbandite , o Cesare , dalla mente si funesli

pensieri c non vogliate conlristarvi con si vane im-
raagini. E che? voi si accorto e si saggio aggiuste-

resle fede alle fole de' sogni ?

Non son fole , o mio caro Melrofane. Odi , odi.

Trascinatomi que'snaturali, tutto illividilo, discor-

ticato, sanguinente, mi lirarono entro una magnifica

reggia. In un' ampissima sala lulta fiammante di sme-
raldi e di piropi stava assiso sopra un sublime trono

lullo irradialo di luce e di splendori un signore di

altissima maesta. AI volgcr de' suoi sguardi che ras-

sembravano sanguignc folgori , cadean boccone sul

suolo gli augusti principi che gli I'acean corona. AI

romper della sua voce che parea lo scrosciare di

raille luoni Iraballava lutlo il pavimento e le gem-
male pareli. Mentre io stava disleso sul suolo ap-

pie di quel soglio che mellea vivissimi bagliori di

luce, ne ardiva di levar lo sguardo in volto dello

sdegnalo monarca sentii da ogni parte acute voci

prorompcre in accus(! coniro di me. II cuore mi pal-

])itava in potto con affollato ballito e crudele , fi-

lava il sudore da ogni parte del corpo e ad ogni

tratlo mi parea che quei spielati giganii mi si gil-

lassero sopra e mi laccrassero a brano a brano e i

Irisli avanzi disperdessero ai venli. Oh che orrore,

(he raccapriccio, che vergogna nell'adire la vcrita

di qucgli accusamenli ! Ola, grida, linalinente I'adi-

rato giudice, gitlale quesl'cmpio nel lago delle fiam-

me e de' tormenli e ivi paghi elernamente il (io di

lulte le sue scellerate ribalderie. 11 pronunziare di

questi accenti che mi rintronarono nell'aniraa, come
I'urlo della morle e della disperazione, e al cui suo-

no mi si raccapricciarono le membra e mi si rizza-

rono i capelli ; lo spalancarsi in mezzo alia reggia
una profondissiraa voragine e precipitar furiosamentc
dentro a quella fossa di fiamme e di pene adden-
lalo da quei demoni di giganti, fu la durala di un
lampo. Oh ! Dio sento ancora il cociore di quelle

ardentissima brace, son fuori di me per I'acutezza di

quei spasimosi lormenli.

Tranquillate , o sire, la tempesia de' voslri pen-
sieri , asciugate il vostro pianto e sbandite da voi

queste letre e bugiarde immagini della nolle. Chi
di voi pill felice ? Voi I'occhio deirimperatore, voi

il maneggio di tutli gli affari, voi I'ossequio di tutli

i popoli, voi I'invidia di tutli i cortigiani.

3Ia per quanio Melrofane s'ingegnasse di cavar
gli dall'animo ogni timore, Barda, come il reo con-

dannato al capestro, non si rilevava punto dal fondo

de' suoi Iristi pensieri e del suo dolore, e a quando
a quando versava una lacrima e gittava un aculo

sospiro.

XIII.

II novello Cesare

Air empicta del seltario accoppiava 1' imperalore

Michele la barbaric del liranno. Ci conta la storia

che tra i moiti vizii che lo padroneggiavano , non

ultimo si era quello di scialacquarsi in crapole o

in ebrezze. Facea ogni giorno solennissimi banchelli,

in che si rirapinzava di squisile vivande e Iracca-

nava a bigonci i piii gagliardi e prelibati vini della

Grecia. Quando gli spirilosi fumi incominciavano aJ

annebbiargli la chiarita della mente e concitargli il

sangue , eccolo dare in islranezze , in pazzie , in

disorbitanze. Ora comandava che a colui si taglias-

sero di netto le orecchie; ora ordinava che si tron-

casse a coslni il naso, ora che si mozzasse la testa

al tal altro. E guai! se i suoi cagnotli, di cui avcva

sempre buondato intorno a se , non I' avessero im-

maiitinenti obbedito, li avrebbe falti trucidare isso-

fatlo ad uno ad uno solto i suoi sguardi !

Un di che avea piu degli allri macinato a lavola

a due palmenti e bcuto meglio, comando che si chia-

masse Barda e lo si facesse entrare a lui. L'albagia

di qucsto Cesare , la smodala sua ambizione d'im-

pero avean gia da qnalcho tempo insospetlito I'animo

deirimperatore che non lo polea piii patire. Presen-

lalosi dunquo a lui, ordino senza pur fargli motto

che venisse di presente mosso a morle. A queste

imperiose e spaventevoli parole immagini ehi puo,

se dovoltc per la paura rimaner sangue addosso alio

sciagurato Cesare. Allibilo , Iremante a membro a

membro e mezzo morto, senza poler proferir parola

gia si gitiava a pie dell' imperalore per implorare

mcrce e perdono, quando gl'imperiali ministri sguai-

nale le spade, a furia di colpi lo distesero morto al

1
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suolo in un lago di sangue. In si miseranda e spie-

lata nianicra per giusta punizione del cielo finiva

j suoi di uno dc' piii ardenti favorcggiatori dell'em-

pio Fozio e de* piii indragati persocutori del legi-

limo palrinrca Ignazio.

Esullii il liranno di aver ricupera'.a ttitla quanta

la imperiale sua aulorila; ma poco slanle gli rin-

crebbe cssersi cgli -solo addossalo tullo il peso del-

rimpero, Ondeccbe non polendo piii a sua posia pi-

gliarsi i suoi piaceri , scapricciarsi e sfogarsi libe-

ramenle, diviso di ereare un novelio Cesare e porre

in sua balia il gravoso reggimenlo dc" popoli. (]adde

la scella sopra a Basilio, dello il maoedone dal luogo

della sua nascila. Era cosUii uscUo di oscura fa-

niiglia e ^enuto in grazia della corle imperiale per

la vantaifgiala sua slatura e per la siraordinaria

I'orza , di cui era dolalo. A quesle quaiilii cor-

porali univa un animo generoso e provvedulo, che

si nobiliiava dalTaperla e leale professionc che t'a-

cea della callolica fede de'suoi maggiori. Asssunlo

alia splendida dignita di Cesare il 26 di Maggio del-

rSGG, comincio a governare I'irapero con dostrezza,

con amore , con pieno soddisfacinienlo di tulli, da

Micbele in fuori , cou cui non potea essere fralel-

levol concordia e vera amisla , la quale nasce da

conformiui di costumi e dimorar non puo Ira dis-

simili; che dovunque amisla si vedc, similitudine si

inlende.

Vedulosi Fozio mancare improvvisaraenle il piii

valido soslegno delle sue iniquila, se ne dolse ama-

ramente in -cuore, non si perde d'animo pero. Uomo
di mille sembianti e della piii mostruosa ingralilu-

dine, per accatlarsi vie maggiormenle la benevoleiiza

deir imperalorc comiucio a sparlare publicamenlc

coniro I'eslinto cesare, a buccinarlo per tiranno, per

usurpalore delle iniperiali ragioni, per Iradilore della

palria c del monarca di cui macchinava la morte

per signoreggiare egli solo , e non cessava niai di

nialedire aspramenle alia sua meraoria. Magnilicava

in vece e gloriava senza fine I'operalo deH'impera-

(ore levandone a cielo il suo accorgimento e la sua

deslrezza noll'aver di colpo disfallo colui che non am-
biva altro cbe il proprio esaltameiilo e allro non

cercava che la ruina del suo principe. Per lal niodo

r ingrali^sifno Fozio rendea inerilo ai molli e sin-

golari bcnefizii che ricevulo a\ea da Barda !!

Acccorlosi ch<' tra Micbele e Basiiio era comin-

cinla ad enlrar discordia , in luogo di alTrellare a

spegneria, brigavasi scaltrilamenle di aumenlarla per

riuscire ne'snoi perfidi inlendimenti. Ouaiido avea

agio di essere insieme a solo a solo con I'iinpera-

tore si il conipiangea per averlevato a tanto onore
'juuiringralo di Basiiio che non avea alcun inerilo,

no buono ad altro che a sconleniare i popoli collo

strano suo governamento. Quando poi jiarlava solo

con solo cesare era tuUo in commendarne la bonia,

la saggezza , il prowcduto consiClio, il prosperoso

governo; arrecava la sua esallazione al grado cesareo

a special grazia del cielo che avea voluto salvare

quell' impero clie era per cadere in mano del piii

furioso e disssennalo fra i tiranni , e nello stesso

tempo lamenlava le stranezzc, i foUeggiammenti e

le ribalderie di Micbele. Cosi questo viluperoso, se-

condo cbe glic ne venia il desiro, mutava e senli-

menti e parole come i suoi colori il camaleonte ser-

penlello quadrupcde simiglianlissimo a lucertola, e

si gillava or a quesla, ora a (|uella parle, come ban-

deruola di campanile, che ad ogni venio, che vi da

denlio, la fa girare.

XIV.

/ fcslcgyiamenti

La dis'/ordia nala tra i due sovrani principi ruppe
finalmenle in apcria nimisla. Micbele non potea piii

soslenere Basiiio che di conlinuo lo confortava a la-

sciare i suoi vizii e darsi a virtuoso e lodato vi-

vere. Risolulo di non aver piii per compagno sul

Irono colui , nel quale non ravvisava altro pregio

che quello di grande c appariscente siatura , un
giorno si fe chiainare un remigante della imperial

galea uomo di erculee forme, ailanle della persona

e di leggiadro aspello. Faltolo riveslire di lutte le

regali insegne, si lo presenlo al pieno senalo , di-

cendo •( io son pcntilo di aver assunto Basiiio per
consorle all' impero : ecco chi fi degno di essere a

lui anteposlo. » Siffalle parole lurharono I' aspetto

ed eccitarono I'indignazione di lull!, gia sazii e ri-

slnccbi di tanle slravaganze c di tanta lirannide.

Come il riseppe Basiiio non e a dire quanto n'adon-

lasse e quanto dispiacer ne provasse. Temendo pero
non gl' incogliesse qualcbe peggiore sciagura slava

seuipre sugli avvisi e sulle difese.

Avvedulosi I'imperalore che quel suo operare era
stalo da lutli biasimalo e venblo in sospelto di qual-
che popolare tumullo a favore di Cesare fe le viste

di rappaltumarsi con esso lui e stringersi in nodo
di perfetta amicizia. Per dar corpo a queste ombre
e credenza a queste lustre band! una solenne cac-
cia. in cui si sarebbe condotio egli insieme con il

suo caro Basiiio, con i grand! del regno e coi prin-
cipal! mini^lri della corli-. Venulo il poslo di, tra

Tabbaiar dei cani. Ira raniiilrire de' focosi deslrieri

tra il lampeggiar delle lance e degli spiedi si furon
tulli condolli in un' ampia selva, cbe di lepri , di

daini , di cervi , di caprii e di cinghiali era assai

ben fornila. Menlre Basiiio a tullo corso inseguiva
una belva feroce, ecco uno de" piii (idi cagnotli del-

I'iniperalore assalirlo di fronle e \ibrargli una lan-

ciala al cuore. Sca/isalo forlunamente il colpo, Ba-
siiio pieno di rabbia e di furore s'avvenio addosso
al ribaldo e I'avrebbe in un punlo disfallo, se la

pielo>a voce di lui che chiedeva perdono e aperla-
nienle confessa\a di essere slalo a cio indotlo dal-

I'imperiale comando, arreslalo non lo avesse. Tra-
sporlalo pero daU'impeto della sua passione ordino
che fosse ucciso Micbele c co.si fu fallo ( 14 Set-

lembre 867). Per lal modo Gni ancb'egli miseraraenle
i suoi giorni queslo sciagurato imperalore che pre-
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slalo avea lanlo favore all'empieta di Fozio , falta

tanta persecuzione ad Ignazio, arrecato tanlo scan-

dalo ai buoni , (ante amarezze al Pontefice, tanlo

danno alia Chiesa.

Sparsasi per la citta la novella della morle di Mi-

chele 111, fu loslo solenneniente acclamato impera-

tore Basilio. II giorno appresso al suo esallaiucnio,

per fare amnienda al commesso delitto e consolare

il lungo desiderio di lutti i cattolici caccio via daila

sedia patriarcale F iniquo Fozio , e sbandeggiatolo

dalla citta lo confino in un nionasiero. Quindi avuto

a se il supremo coniandantc della flotla, ordinogli che

colla piu sfoggiala pompa adornasse 1' imperial galea

e sovr'essa si recasse a prendere lo shandito palriarca

Ignazio e lo riconduces.e alia palriarcal sede di Bi-

sanzio. Non potea il novello imperatore fare cosa piu

cara di questa a tutti i citladini che vedevano final-

menle andare in trionfo la yerita e la giuslizia, c pu-

nila I'ipocresia e il delitto. Ogni di traea la gente in

folia alia riva del mare persalutarc da lungi il com-

parire del naviglio , e rimanendo delusa dalla sua

speranza si riduceva a casa muta ed afflitla. Ma cbi

puo ridire I' allegrezza che inondo ogni vollo alio

spuutare delle antenne della nave imperiale ? Un
lieto grido e fesloso ruppe spontaneo da ogni lab-

bro e si confuse Ira i vivi plausi che scoppiavan

da ogoi parte.

Smontato che ebbe in terra il santo patriarca lutto

commosso e intenerito a tante dimostrazioni di af-

fetto e di ossequio, ecco stringersegli intorno, ad-

densarsi, premersi a calca un'iuGnita turba di gente

per salutarlo, per abdracciarlo, per baciargli la mano,

per toccargli i vestimenli, e quindi levarlo di peso

da terra e sulle loro braccia condurlo per le prin-

cipali contrade bizantine tutte niesse a splcndidi

addobbi di damaschi, di velluti , di tocche d'oro e

d'argenio e di finissimi arazzi, e sparse di odoriferi

fieri, Ira i lieti viva del popolo, tra le soavi armo-

nie de' musicali strumenli , in mezzo alia piu ful-

gida luce di serenissimo giorno. L'imperatore stesso

in tutta la pompa e maesla regale si fe incontro al

venerando patriarca e inchinalolo con salutcvol cenno

se lo strinse teneramente al seno e accorapagnollo

inline al patriarcale palazzo volendo con si segnalala

manifestazione di affello c di onore, Ic passate ingiu-

rie fattegli pubblicaraentc compcnsare.

Dopo si splendida prova di giuslizia e di bonla

applico Basilio interamentc I'animo a riordinare la

cosa pubblica , a sbandirne gli abusi, a regolare i

giudizii, a riempire I'erario e pubblicare ad esem-

pio dell'imperalore Giusliniano una nuova collezione

di leggi nominata Basilicon. Eivolse poscia il pen-

siero a suoi esercili o li ebbe a corlo andare cosi

ben disciplinali e valenti da tenere in rispetlo i bal-

danzosi Saraceni , che per lutto il tempo del suo

regno non si ardirono giammai di molestarlo.

(Contimia) prof. Alessandro Alii.
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FILOLOCIA DANTESCA

(v. Album Distr. 4 del corr. an. da pag. 29 a p. 32).

Poscritta — Quanto giovi ii risalire a principii (e

cosi in Blologia , il riferirsi all' edizioai primitive)

put) rilevarsi singolarmente dall'emendazione recata

al iuogo del Sogno di Scipione accennato di sopra,

nel quale dopo tanti secoli Cicerone resta liberato

dalla taccia di aver asserifo che il Cielo e Dio. Ma
siccome noi non si e di coloro cbe mandino innanzi

ie trombe , rimanendo contenti alia modestia d' ua
periodico che vanta per se 27 anni di esislenza, pud
tenersi per certo cbe ben pocbi ne sapranno, e meno
ancora ce ne daranno merito. Sopra Tistesso Dante

non sono scarse Ie osservazioncelie da noi poste in"

nanzi in diversi tempi: ma i compilatori di annota-

zioni alia D. C. per lo piu non ne fecero alcua

caso.

Al Canto IV v. 109 deil'Inferno (a cagiou d'esem-

pio) fn fatia gia nota per noi una erudizione illu-

strativa, cbe ilcav. Dionigi Strocchi premurosameute
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abbraccio, e pubblico in un librcllo uscilo a Prato

per cura del prof. Arcangcli. Quclla erudizionc sem-

pre trascurata in approsso nellc edd. della D. C,
taglia non pcrlanlo di netto i rampolli ad una qui-

sdone lungamcntc agitata tra gli cspositori. Ed u,

se come terra dura cquivalcsse a dire come se fosse

asciutto (il fiuiniccllo) sccondo il Costa, e i compi-

latori dclla sua compilazionc; nasce subito occasione

d' interpcilare cbiedcndo: conic mai potrcbbc chia-

marsi bel fiumicello quello chc fosse asciutto ? Ma se

si tiene, come per cerlo chc ivi si.i siniilitudine di

luogo guadoso, ccssa rincongruenza dello asciutto ,

e resta salva la ragione dcH'aggiunto bel approprialo

a fiumiccllo.

Ecco il luogo da cui ognuno che voglia, puo at-

tingere da se gli schiarimenti a ben intendere il

verso

Questo passammo, come terra dura.

Nella Vita di Ezzelino da Roman si legge :

« Ezzelino. . . . venne ad Abano , e costeggiando

» Moniagnonc, una niatliua ncl far del giorno giunse

» sopra il fiume, e quello passo facilmente , dove

)) si dice volgarmenle il vo' do terra dura » (il guado

detto Terra dura).

Duro per consistente in questo senso e peraltro

accettevole in tutti i volgari itallci, e specialmente

nel fiorcntino. lo udii gia una popolana di Firenzc

dire di talc chc lusingcndola non I'aveva trovata ac-

cessibilc : e' m'ha trovato fitta dura. ,

Anchc ncl Purgatorio C. XXVI al verso 69, dove

comuncnicnte Icggesi

Quando rozzo c sclvatico s'inurba

redizionc di Fuligno ha

quando rozzo ct salvatico in se inurba

Onde s'infcrisce cbe il verbo inurhare debba avere

significato di neutro, e non gia di catlivOi

Ma poco apprcsso ancora , al v. 72 tutti vanno

leggendo

stupore . . -

Lo qual ncgli alii cuor tosto s'attuta

cd avvi appcna cbi ricordi si muta come variante

di codd. Vat. c Ghig. menlrc v' ha buona ragione

a credere che sia di testo originale.

Invece i'esemplare Dcici reca distintamente

loqual nc li atti fuor tosto simuta

meno la f di fuor un poco equivoca, ma poi deter-

niinala dalla parola atti anlccedente.

Da ultimo nei Paradiso G. XXXIl v. 72 la lez. co-

munc

Degnamente convien chc s'incappelii

fece la disperazionc degl' interpreti , e dell' istesso

Costa, il quale nell'appendice alle note conclude che

questo luogo e oscurissimo. E sul ternario

Pero secondo '1 color dc' capclli

Di cotal grazia I'altissimo lume
Degnamente convien chc s'incapelli

reca Ire supposizioni

:

1. che il genitivo di cotal grazia debba riferirsi

a capelli (capelli di cotal grazia).

2 od akissimo lume (altissimo lume di cotal gra-

zia).

3. al verbo s'incapelli (s'incapelli di cotal gra-

zia).

Dalle vane perplcssita serve a trarne mirabilmente

I'ed. di Fuligno che legge :

degnamente conviene chess in capelli

cioe: Degnamente convien ch'essi in capelli

Intcndasi essi gemelli (Esau e Giacobbc) di cui nel

ternario superiore , e speditamente uell' allro che

segue

Dunque sanza merze {senza merce) di lor costume ec.

al V. 90 poi del Canto istesso non avvi che non

voglia ieggerc

nelle menti sante

Create a Irasvolar per queH'allezza

mentre la n. ed. ha allegrezza

nelle menti sante

creala atrasoular (o trasvolar) per quella atezza

vale a dire: per quclla attitudine, o qualita infusa

ncllc menti sante dalla Grazia chc prcviene il me-

rilo , disponendolc a concepire V allegrezza che e

istinto a Irasvolare. Et hucusque satis.

Luigi Crisoslomo Ferrucci.

ALLA VERGING DELLE CRAZIE

PATRONA DI VELLETRl

Tu pur mcta sarai del canto mio

Che festivo s'iunalza, o d'Increato

Immenso Amor figliuola sposa e madre,

Che il Ciel fai hello e la letizia in terra

Riconduci clemcntc. lo ti saluto

sola senza labe, o Benedctta

Di grazic colma ! E gia lorna il bel mese

Che del diletto tuo nome s'onora.

Or la vile genimo, ne leme omai
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Cbe vedan le tignuole il frulto acerbo.

Or sull'amala canna il giovin collo

Piega da' bei filari, e la feconda

ZefSro chc Icggiere aure le spira.

A Tc cantan le genii, e innanzi tulte

Quclla cui sorge rArteraisio a icrgo

Slella li chiaiua del mallin ridentc,

E argentea liina chc riscbiari e drizzi

Nostro intelletlo al ver, e Te simile

Di Sionne al conifero cipresso

Kipelon lielu; ombrosa palma e olivo

Scnipre verde ne' carapi, spazioso

Plalan che slende accanto ali'acque i rami
A raccor de' pennuti la famiglia.

E dicon pur chc sei noetic' area

Falta a serbar, di quanli al ciel diletli,

Eran le vile: e tua geotil sembianza

Veggono in lei per cui fe tanlo e pianse

II buon Giacobbe sette soli e sette.

Debora inlin t'appellano, e Giudilta

Chc aH'cmpio Assiro vedovelta sola

Ru|)pe rorgoglio e libcro sua gente.

Si quelle: ed io poiche dolce desio

Mie labbra move, a Te diro che sei

Donna pielosa che il cielo riapri

Ai Cgli d'Eva, o del mio suol uatale

Uuico fulgidissimo ornamenlo,
E torre immota in cui d'ogni altra volsca

La speranza ripara ! Archi vetusti

Non traggon qui del passegger la vista
;

Nod coltmne che il capo al ciel levando
Le debellate nazioni e i regi

Ricordin vinti. Ne qui s'apron fori

Ove d'immensa plebc il mormorio
Vano risuoni, e ancor le vie non corre

II vaporiere piii chc folgor ratio.

Ma I'acr puro e lerso il ciel cbe ingemma
L'ara dorala, in cui siedi regina.

La caste verginellc e insiera pudicbe
Madri levan coi pargoli innocenli

L'umili voci a Te che assai benigna
Le brame accogli e rassercni I'alma.

Agricoltor che per cauipar la vita

Do la sua famigliuoia il sol prevenne,
Se il di sen rauore c al casolar ritorna ;

I figli adnna e all'ara tua rivollo

La prece a cui donar le rose il nome
Con I'amala compagna a dir li avvezza-
A Tc guarda il potente e il poverello
Nc la varia forluna, e a Tc sospira !

Morbi d'aria, di ciel grandin frcmcnte
Slavan sul capo a li meschini e il suolo
Per crescente tremuolo (orrendo a dirsi !)

Ad ingoiar i citladin s'apriva,

Che poveri di core e di consiglio

Morte fuggian che avean d'innanzi agli occhi
E la morte campar nel tuo bel lempio!
Stagion fu pur che bellico furore

Ricopriva d'armati i noslri campi
E le messi, pascean miseramente

Destrier feroci. Come violento

Turbo impensato cbe la selva schianti

Eran de' pastorclli a le capannne
L'osti nomiche; e fattc balde c ricche

Per la uiisehia, le torri inespugnate

Strigncan fur(Miti di rovina euipiendo

La cittade ch'or piii non f6ra, o Grande,
Se non venivi a dileguar lant'ira !

Ahimci su noi di tanlo amor son fatti

Scarsi gli alii portenli ! Orribil peste

L'austro ne manda, e gia la vide un luslro,

Peste che a noi vcnir per strade ignote

Tal s'argomenla. D'atra nebbia in pria

Piccidla nubc dal Tirren s'innalza,

Che lenla lenta per lo vaslo piano

Largamcnlo si spande insin che vinca

DeU'Artemisio e del Lcpino i gioghi.

Si del nasccnle sol forando il raggio

I colli sparsi di vigneti investe,

E sui Iralci gommali un rio veleno

Ingannevol depone. Allri animante

Altri pianta la disse: agli occhi sfugge,

Tanlo e soUilc, cppur ncl raal si grande,

Che poscia ch'ha per miscrando amplesso

La vile avvinta, e per connubio oscuro;
II succo ed il color ne vizia c secca

I grappoli i magliuoli il ccppo infine.

II villnncllo chc pcrir si vedc

Di tante lune il frulto s'aCFatica

II nialorc a fugar che per rimedio

Ognor piii cresce; e in van per duolo, invano
Si strappa il crine e battc I'anca c piange !

Tal questa terra in che ti piacque, o Diva,
Madre rcgnar di grazie clclte un giorno,

Or propizio per sc fia che non bcva
Dalle amorose tuo pupil le un guardo ?

L'alma rifuggc a dir. II sol di poco
Da noi ver I'oslro lorceva il viaggio

E il uiietitor che da le paglic il grano
Per vagli e venli occidental ncU'aia

Scevra solertc, del Icon sentia

Piu cocente la sferza in sulla faccia ;

Qnando furliva un'cmpia man proletta

Dal tenebror nollurno, al vcncrando
Tuo simulacro i doni eccclsi invola

E le accese tuc lampadc d'argcnto.

Sorgea funesto il di, che dal gran lempio
La fama uscita percorrea le \ie

De la cittade stupcfatta, in petto

Corse una liamma di santissim'ira.

Oh p6ra I'empio e il sacrilegio scenda
Indelebile stigma a' suoi nepoti !

Ei che bambin non respiro nostr'aure

Non vagheggio queste prode beate

Frulto amaro ne colga, e il fio.... Deb sperdi

!

Sperdi da noi piii lungo affanno e al reo

Perdona, o Madre ! Ad allegrar ritorna

I mcsli campi de la cara patria,

Ove degli avi dolcemente slanche

Riposan I'ossa ! ov' io fanciul Jivolo
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II tuo bel nome appresi! Laudi e doni

In copia a Te darem or che rivenne

II niese ch'apre di tue grazie il fonte.

Luigi Canonico Amgeloni.

BARBARIE E COSTAINZA.

RACCONTO dall' 857-886.

{Continuazione V. pag. 104.)

XV

Metodio

All' udir Fozio le allegre accoglienze c i festosi

onori fatti al patriarca Ignazio si rodeva di livore e

di stizza, e in luogo di rinsavire tommosso al pen-

siero dell'abbiezione e dello sprezzo in che era ca-

duto, diveniva ognor piu perverso,e spinlo dal gran

rovello che di e nolle lo slraziava, conlinuamenle as-

soUigliava I'ingegno per Irovar novelli parlili di ri-

cuperare quel seggio, donde era slato cosi viloiente

cacciato.

Fraltanlo 1' imperalor Basilio spedi ambasciadori

al romano ponteficepregandolo a voler far celebrarc

a Coslantinopoli un concilio ecumenico per rimediare

ai passali scandali e provvedere alia ulilila della

chiesa orientale, e inviaro suoi legati che al dello

concilio presiedessero in suo nome. Mando nello

stesso lempo lettere e doni agli ufficiali che regge-

vano le cilia , ove risiedevano gli altri palriarchi

dell'orienle
,

perche dessero loro facolla di recarsi

al concilio , o spedire chi le loro persone rappre-

sentassero.

Fozio che avea in odio mortale il romano pon-

Icfice e due volte era slato sacrilegamente ardilo

di fulniinare contro di lui I'anatema, pure non Irovd

pill acconcio modo a suoi discgni che supplichevol-

niente rivolgersi alio stesso ponlefice. Cosi uno dei

piii fieri neraici del papato riconoscea per supcriore

a se il papa ed eleggevalo a suo giudice e prolel-

tore. Sapendo quanlo umano e benigno fosse Nico-
l6 I verso chiunque a lui sinceranienle si umi-
liasse, quanlo invece acerbo e duro contro gli osli-

nali e superbi , venne nclia risoluzione d'inviargli

scgretamenlo una depulazione composia de' suoi pin

benevoli e fervorosi i quali dovessero di ogni pas-

salo oltraggio, di ogni irascorso in che era caduto

non per malignita di animo contro I'apostolica sede,

nia si bene per la nalura sua avvenlala , ardenlis-

sima c d'ogni freno ed ostacolo impazienle, al su-

premo gerarca della chiesa amilnienle doniandar per-

donanza, e profferirlo obbedienlissimo e pronlissimo

ad ogni suo piacere. Nello slesso tempo pero aveano
ad entrare in ragionamenlo sulla eiezionc d'Ignazio

e con mollo arliGzio e somma dcslrezza fame vc-

dere e loccare la irregolarita e nullila, e moslrare

con ogni sforzo e malizia valida e ferma la sua.

Oltimamente indellali da quell'ipocrila s' imbar-

carono quegli animosi deputali, a capo de' quali era

I'astutisssimo Pielro vescovo di Sardi, per alia volla

di Roma. Pervenula la nave innanzi al golfo di Sa-

lerno , il cielo da serene e tranquillo che fino al-

lora era slato comincio a turbarsi e di nere nubi
ricoprirsi. Cominciarono a sgropparsi i furiosi venli

e gitlarsi il mare in una sformala terapesta. Di che

i grandi marosi comincialo a battere tremendamenle
il legno da ogni parte, lo ebbero in poco d'ora tra-

volto e inabissato ne' profondi gorghi marini. An-
uegaron tulli , eccello uno, il quale dopo lungo

tralto di tempo fu vislo andare a nuoto per I'onde

aBferrato ad un mozzicone di remo , e dopo affan-

noso lotlare Ira la morte e la vita riuscire a sal-

vamenlo. Era quesli il Monaco Metodio , anima e

cuore di Fozio. Non reso migliore dalla loccalagli

sciagura del naufragio, ne disanimalo dalla perdila di

lutli i suoi compagni voile tirare innanzi il suo

viaggio e giunse finalmente a Roma. Ma a Roma fu

loslo scoperta la sua perfidia, onde venne imman-
linenti scomunicalo c cacciato via. Cosi andarono a

vuoto gli scellerali inlendimenli di Fozio.

Adriano II succeduto al trono ponlificale a Nico-

lo I avea gia in pieno concilio lanciato I' analema

coulro di Fozio e condannali i suoi scritli alle fiam-

me, quando ricevetle gli ambasciatori e le lettere

imperiali. Consenti di buonissima voglia al deside-

rio di Basilio e spedi senza indugio per presiedere

in suo luogo al concilio i pontificii legati che fu-

rono Donato vescovo di Oslia , Stefano vescovo di

Nepi e Marino uno de' selte diaconi della chiesa di

Roma.
XVI

La solenne condanna

Come venne agli orecchi dcll'imperator Basilio che

i pontifici legati erano in viaggio mando loro in-

conlro per complimentarii e onorarli un signore di

gran ricapito infine a Tessalonica, (Salonicco) cilia

posta nclla penisola della Calcidica. Ne pago a cio

poco appresso spedi loro una orrevolissima depula-

zione fino a Selimbria dislanle sedici leghe da Co-

slantinopoli. A capo di essa era il gran scudiere del-

rimperatore, il quale ricevuli i legati con le piii de-

vote cspressioni d'affello, die loro 40 cavalli della scu-

deria imperialc, un magnifico vasellame d'oro e d'ar-

gonto per la tavoia, e paggi e scrvi che pronti fossero

ad ogni loro cenno. Parlili da Selinibria con lutto

il corteggio i pontifici legati e pervenuti vicino alia

citta capitale dell'impero (24 Settcmbre 869), e tro-

vala una splendida abilazione presso la chiesa di S.

Giovanni Evangelisia per loro apparecchiata, ivi la

nolle s'alloggiarono.

II giorno vegnente che era il piii bello e allegro

maltino d'aulunno, monlali i pontifici legati e quei

che li seguivano su gl'impcriaK deslrieri riccamenle
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bardati giunsero alle porte della ciila, ove stavano

ad aspettarli c degnamenie accorli lutto il chericato

in aurali abiti sacerdolali e tulte le compagnie de-

gli udiziali del palazzo dell' iinperatore messi neile

piii spleiidide divise di corte. Circondali dai sincelli,

ossia assisleiili del palriarca e dai piii ragguardevoli

miiiistri del sanluario entrarono nella vaga citta reina

del Bosforo tra i piii fragorosi plausi e le piii vi-

vaci grida d' allegrezza del popolo affollalissimo e

mossero verso il palazzo d' Irene destinalo a lore

dimora, ove trovarono due luagniDci signori che di

mille genliiezze e cortesie a nome del principe li

ricolinarono.

Xel gionio dope corteggiati dalle piii splendide

guardie iniperiali furono dall' imperalore per ren-

dergli ullicio di affezione, di osservanza e di sen-

tita ritonoscenza. Slava Basiiio nella gran saia dorala

riccanienic vcstilo dci piii sfolgoranli abiti iniperiali

assiso su elevato trono radianle di oro e di geranie

in mezzo ai piii grandi del regno e i principal! mi-

minislri della corte. Come si preseutarono innanzi

a iui i pontiBcii legati, tosto rizzossi in picdi in atto

di ossequio e avendo prese dalle loro maui le lettere

del pontefice rispettosamente baciolle. Quindi a gran

mostra di affetto e di bene^oienza si strinse assai

caramente al seno i pontificii legati e domando loro

novelle di papa Adriano e del clero di Roma. —
L'augusia chiesa di Coslantinopoli , soggiunse poi,

caduta in deplorando scisma per le ambiziose mire

di Fozio aaela di risorgere dai basso suo stato, e

purificala e rabbellila slriugersi in elerno araplesso

di pace e di amista colla venerala chiesa di Roma.
Molto gia operato avea in suo vantaggio il santis-

simo pontefice Nicolo I, ma la sua morte ha tron-

calo il licto line delle paternali sue soilccitudini.

Or noi con tnlti i palriarchi , i metropolilaui e i

vescovi dell' oriente ansiosi aspeltiamo il supremo
giudizio della chiesa romana madre nostra, e calda-

mente vi preghiamo a ^oler quanto prima ristabi-

lire fra noi I'unita della fede e de/lacarita crislia-

na — . Risposeroi legati che eran prontissimi a sod-

disfare le cattoliche brarae di si pio monarca e ren-

der consolali i voti del sovrano capo della chiesa

II giorno 5 Ottobre deli'869 fu con gran pompa
6 iolenniti) aperto il concilio nel vastissimo tempio
di S. Sofia nobilraenle e sfarzosamente addobbalo.
Duro pressoche cinque mesi e riusci a lietissirao fine

con il piii magnifico trionfo della suprcuia autorita

della romana chiesa. Fu in delto concilio fulminaio
di gravissimo anatema lo scismatico Fozio; abbru-
ciati gl'iniqui suoi scritti j svelate le sue ipocrisie

e imposture ; scoperto il serpentoso suo astio c la

feroce maligiiila contro d'Ignazio; recate all'aperto

tutfe le pcssime arti e gli abominevoli ingegni per
trarre in iiiganno il romano pontefice con testimo-

nianze false o carpite colla forza , coi seducimenti
c col terrore; con supposti legati, con le piii scel-

lerate menzogne e ribalderic. Venne rislabillto uella

patriarcale sua sede Ignazio e riconciliati con santa
chiesa quegii ecclesiastici che leggitlimamente ordi-

nati erano per seduzione miserameute caduli nello

scisma.

XVII

// leso laccio

Fozio si solennemente condannalo e cacciato in

esilio non si gitto mica al disperato ne si die per

vinlo. Dotato di potenlissimo ingegno che i nemici

suoi stessi negar non poleano , ma che egli avea

sciaguralamente rivolto a misfare, invento loslo una

novella malizia che ricuperar gli dovea la grazia

del principe e rimetterlo nella speranza di risalire

quandocchessia sulla sedia patriarcale di Coslanti-

nopoli.

Tolta una vecchia e logora pergamena vi scrisse

sopra con finissimo artiCzio e a caratteri che imi-

tavano assai bene I'antica foggia delle lettere ales-

sandrine, una lunga scrittura. Fattone quindi un

\olume e in un papiro tulto bucherato da tarli e

d'un color bruno

Che non e nero ancora e il bianco niuore

(Dante Inf. 25).

bellaraenle involtolo, si lo mando ad un cerlo Teo-

fanio cherico della corte e suo intrinseco, aflinche

ripor lo volesse nella gran biblioleea imperiale, no-

tificandogli nello stesso tempo a che fine dovesse ser-

virsene. Dopo alcuni mesi venne all'imperatore vo-

lonta di visitare quel famoso santuario dell'ingegno

e della sapienza umana che avea nel suo imperiale

palaggio, e si condusse alia libreria. Appena ivi en-

trato, gli si fe losto innanzi Teofanio e subito a le-

vare a cielo I'ampiezza di quella biblioteca, la do-

vizia immensa dei volumi , I'antichita delle opera ,

il pregio degli scritli e fare una filatcssa di nomi
da non Gniria piii. — Ma (seguito egli dicendo) tra i

piii preziosi volumi che sono raccolli entro queste

splendide arche di scienze , alcuno non v' ha che
uguagliar possa la sua antichita , come quello ehe

io lengo gelosamente serbato nel piii riposto scaf-

fale della libreria —
. E cio detlo corse di botto

a prenderlo e mostrargliene. — Vi si son provati

mollissimi a inlerpretarlo (prosegui a dire); ma ban
gittato tempo e fatica. II solo da cio potrebbe es-

ser quel niaraviglioso ingegno di Fozio — . L'impe-
ratore frugalo dalla curiosita di conoscerc il con-

tenuto di quell' antichissima e difficilissima perga-

mena e lenendo in molta stima I' acuta menle di

Fozio , benche riprovasse assai le sue ribalderie ,

mando tosto per quello scallrilo , il quale letta

quella scrittura fe assapere all' imperatore che ei

non potca manifeslare quelle cose (che a malissima

pena e a grandissima difBcolta avea finalmenle sa-

puto indovinare) a persona del raondo fuorche a Iui

solo, a cui quelle cose stesse tornar dovevano som-
mameute grate e carissirae. L' imperalore comando
di presente che fosse a Iui introdotlo e tulto gli sve-

lasse quell' arcano volume. Fozio entrato a Iui e
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profondamenle inchinatolo cominciosenz'altro pream-

bolo a sporre la luiiga c cospicua genealogia che

era in quel volume racchiusa di Tiridate famoso re

di Armenia , da cui chiaramenle appariva discen-

dcre la famiglia deirimperalore originaria di quel

paese. Basilio che soffriva a maiincuore la bassezza

del suo nascimenlo e oltremodo piacevasi di glo-

riosi titoli, di lodi, di piacenleric c di lusingbe se

ne ando tuUo in dolcezze a lal novella e d'in6nile

grazie e doni ricolmo Fozio.

Per lal modo queH'aslulo spacciator di menzogne,

eui era riuscilo netlo il giuoco, rienlro nel favore

del principe e lo seppe si ben palparc c lisciare che

Basilio in corlo spazio lo affranco dali'esilio e gii si

porse inchinevolc c pronto a suoi dcsiderii. Baldo e po-

tente Fozio della ricupcrala gra/ia imperialc gia mac-

chinava in suo cuore di novcllamenle sbalzare dalla

sua sedc Ignazio, ma ripcnsando poi quanlo malagc-

vole impresa ella fosse da non riuscire e vedendo la

cadcnlc eta del patriarca che lo metleva nclla piii

ferma speranza che ben presto la niorte gli avrebbe

tolto per sempre cosi oilioso impaccio, desistette dal

suo disegno. Pose pero ogni opera per rannodare

inlorno a se le fila de'suui parligiani e ricomincio

a sacrilegamente opcrarc da patriarca creando abali,

vescovi e nietropolitani.

Non corse in effetto gran tempo che il santo pa-

triarca Ignazio pieno di nieriti e di faliche chiuse

per sempre gli occhi alia terra ncl bacio del Signore

in eta di 80 anni. La sua beala niorte avvenne tra

le lacrime e il desiderio di lutti i buoni il 23 di

Ottobre deir877. Tre giorni apprcsso lo svergognalo

scismatico pubblicamente s'insedio nel trono patriar-

calc di Costantinopoli e comincio tosto a romper di

nuovo atrocissima guerra conlro i servi e gli amici

d'Ignazio e contro tutti quelli che malvolentieri pa-

tivano il suo patriarcato. Chi si accosto a lui, ebbe

premi e dignita e onori ; chi invece riGuto la sua

amista fu calunnialo , iniprigionalo , messo ai tor-

menli, cacciato in esiglio e condannato per6n nella

testa. Ritornarono nelle sedi episcopal! gli scismatici

pastori deposli da Ignazio e furono i legitimi ve-

scovi balzali da esse e sbandeggiati.

XVIII

Santahareno

Con nuove scaltrezze e tranellerie per mezzo del-

I'iraperial favore studiossi il fraudolento scltario di

indurre il Pontefice a render Icgitima e ferma la

sua elezione a patriarca coslantinopolilano; tanio re-

putava necessaria alia stabilita sua e al suo decoro
in faccia ai popoli la suprcma autorila dell'augusto

capo della chiesa, comecchc a parole e a fatti soventi

\olte la conculcasse e disdicesse. Non page a que-
sto celebro un conciliabolo, in cui empiamenle ardi

di annullare lutti i concilii lenuti contro di lui ,

specialmente qucllo di Costantinopoli, sedente papa
Adriano II ; di t6rre al romano pontefice il drilto

delle appellazioni e di porre innanzi alia chiesa di

Roma quella di Costantinopoli.

Fraltanto Giovanni VIII che era entrato in luogo
del defunto Adriano II spedi in qualita di legato a

Bisanzio quel Marino che abbiamo di sopra veduto,
perche d'ogni cosa s'informasse e a lui nellamentc
la riferisse. Pervenulo il ponlificio legato a Costan-
tinopoli e scoverti i nuovi inganni e I'empie ribal-

derie di Fozio non fu mai vero che comunicar vo-

lesse con lui. Di che Basilio il quale avea tolto a

difendere a viso aperto e larganiente favoreggiarc
quel nefando e scismatico piaggiatore , monlato in

sulle furie fe meltere in ceppi il magnanimo Ma-
rino e cosi incatenato lo fe sostencre in carcere

per 30 giorni. Ma la costanza del pontiGcio legato

non baleno giammai. Onde ammirato I'imperatore e

vergognatosi di rompere i piii sacri diritti delle

genti, lo rese a liberta.

Ricondotlosi Marino a Roma e dato al Pontefice

un giusto e puntuale ragguaglio di lutto cio che in-

contrato gli era a Costantinopoli, inorridi a tante inde-

gnita e a lanto scandalo Giovanni VIU e compunto
d'acutissimo dolore recossi alia chiesa di S. Pietro e

salito sulla tribuna e tollosi in mano il libro de' santi

evangeli, alia presenza dell'affollatissimo popolo ac-

corsovi dichiaro con i piii gravi accenti e solenni

vano e casso il concilio tenuto dallo scismatico Fo-

zio, e lui e tutti i vescovi suoi aderenti caduti nelle

piii severe censure ccclesiasliche. Ma tali fulminate

e tremende condanne bench6 rinnovellale poi e raf-

fermate dai pontcGci Marino o Martino II e Adria-

no III non giovarono a nulla. Basilio con infinite

lodi e con profusi blaudimenti del continuo iusin-

gato dair iniquo Fozio perfidiava a volerlo appro-

vato patriarca di Costantinopoli e a lutt'uomo con-

tendea di riuscire nel suo desiderio. Ma I'ingratis-

simo Fozio in luogo di render degno cambio di gra-

titudine e di affetto agli sforzi del troppo incauto

e accecalo imperatore, cercava invece di ripagarlo

della stessa monela con che pagalo avea l' ucciso

Barda.

L'inimico della religione non puo non essere ini-

mico dello stato che nella religione trova la piusalda

base e il piii valido sostegno. Avea Fozio tra suoi piii

caldi partigiani e svisccratissimi amici un certo Teo-

doro sopraiinomato Santahareno dal norae dell'apo-

stata che ingenerato lo avea. Era costui schiuma di

ribaldi e percio intimissimo di Fozio. Sapea poi na-

scondere sotto tante mostre e finte e lustre la mal-

vagita deir animo e cosi bene inorpellarla che per

santo I'avresti creduto desso. In sino da' prim'anni

si era renduto monaco e menava in apparenza una
vita austerissima. Non mangiava mai carne, ma erbe

e legumi; non bevea che acqua, e non dormiva che

sole quattr'ore della notte. Era il primo in chiesa alle

pubbliche preghiere che si facevano tre volte al gior-

Mo nel monastero e il piii assiduo fervoroso al lavoro e

alia contemplazione. Tutto lo mostrava santo. i lunghi

cd incolli capelli, rarrutfata barba, lo scarno viso,

la testa bassa, gli occhi sempre chinati a terra, Ic
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mani cancellate al pello, la persona che era scga-

ligna e allampanat!> , lutla composta e atleggiata a

modestia c picla. Vesliva nna lunga tunica di lana

grossa e nera con sopravi un'ampia cappa dello stesso

colore dalle larghissimc maniche e dal grosso cap-

puccio che gli pcndea di dielro. Avca in testa una

nera berretta di feltro che a guisa di camauro gli

copria gli orecchi , e ai pie un paio di rozzi zoc-

coli. Oitre a cin portava cinque croci formate di

nastri di lana, una sulla fronte, una sul petto, due

alle spalie e una sul dorso.

Quel fistolo di Fozio, che di questo imbacuccato

santocchio servir si volcva pc'suoi disegni, era lutlo

in sul lodarlo alTimperatorc e mctterlo in voce di

profela, di santo e di operator di prodigi; e quel

semplicetto di Basilio a crederci, a chiamario spesso

a corte a pender dal suo labbro e uon farsi cadere

a terra paroiaj in tanta sliuia e venerazionc tenealo!

Ma il principe Leone , alia cui incoronazione ab-

biam sopra assislito , si era gia accorlo che quel

santificelur di monachello non era la piu buona pa-

sta del mondo; onde se glie ne capilava il dcstro,

ne straparlava apertaraenle gridandolo ipocrita, im-

jjostorc, ribaldo; e fieramente indcgnava che abusar

si dovesse del religiose animo e della credulita del

suo genitore Basilio. Sautabareno pero , comecche

\enuto fosse in cognizione di lutlo, moslrava di non

fame caso; anzi ogni vol la che il vedea si porgea a

lui piu devoto e ossequioso e nc parlava sovenle

aU'imperatore colle piu grandi lodi magniGcandolo

e gloriandolo per ollimo e valorosissimo principe.

(Conthiua) prof. Alessandro Alti.

DEL BALLO SACRO

[Ccntinuazione V. pag. 99).

§. 1. Del hallo sacro in Alatri per la festa

di s. Sisto I.

II lerzo giorno dalla Pasqua di Besurrezione fin

dal 1132 cade in Alatri la festa del Sanlo Martire,

ePonlefice Sisto 1, il cui corpo gli conserva a grande

onore nella Basilica Caliedrale: e non e a dire con

quanlc viste di sfoggiala inagnificenza fin da quel

remotissimi temiii la ceiebrassero, Iraendovi un su-

iiisso di gente dai vicini e lonlani paesi ad onorare

il Santo, ed a sciogliere lor voti. II Martedi dopo
la Pasqua appresso il desinare lulte le donne dei

dodici signori della festa delli Conlestabili (I) ve-

stile di bellissime robe di broccalo, finamente pet-

tinale e profumale le chiome con sopravi vistose ac-

conciature , si recavano nella piazza che si apre

innanzi il palazzo del Comune, precedute da musi-
cali strumenti, seguite da servitori, che cingevano

spada e vestivano eerie loro assise parlicolari. Quivi
un maestro di ballo faltele tulle in un'ala schierare,

si dava allorno per provvcderle a nianoa mano
d'un uomo, che gia moiti e cilladini e foreslieri si

erano ivi raccolli qual per vaghezza di vedere , e

qual di danzare. E come piii al maestro di ballo

era in piacere, cosi assegnavasi ad ognun d'essi una

donna , a cui il Cavaliere fatla una solenne rive-

renza, s'impalmavano enlrambi. E cosi via via ap-

pajale lulte le donne cogli uomini, e divisisi in piu

gruppi, le chiarine e i flauti iraponevano una cadenza

assai risentila e briosa, alia quale ciascun dei dan-

zalori accomodandosi si rolavano con rapidi passi,

consertavan le mani, Ic scioglicano, le ballevan Ira

loro, le poncano all'anca e dimenavano il buslo: si

ritiravano con passelli niinuli, rilornavan piu ralli

slanciando le braccia , lagliando capriole in aria ,

picchiando coi piedi il Icrreno, secoiidoche dava il

suono e la regola del ballo popolare che ancor si

manliene. Dopo lungh'ora che avcan perdulo la lena

e trafelavano da quel concitalo movimenlo, scioglie-

vano il ballo e la davano per le piii popolale vie

della cilia facendo un colal giro, che e chiamavan

la Procession dclk Rose, forse in servigio delle Si-

gnore della festa e delle loro congiunle ed amiche,

che facean di se splendido mostra in quel giorno.

Per via canlavan lieli inni , e a quando a quando

fermalesi rinnovavan le danze , alle quali non che

dare il lilolo di sollazzo, ie credevano anzi una re-

ligiosa cerimonia ed orrevole al loro Proteltore.

Ora noi che vogliam talvolla giudicare gli anti-

chi col mondano dei coslumi noveili , ridiamo di

queste usanze; ma elle non sono cosi ridevoli, chi

ne guardi rantichitii , che melle capo ai rili degli

anlichissimi popoli orienlali. Apriamo in falli la sa-

cra scritiura il piii anlico dei libri del mondo , e

trovcremo un bellissinio confroiilo pel nostro assunto.

Undici tribii giurano di nou dare le loro figlie in

ispose alia schialla di Benjamino: ammorzala I'ira,

che fu cagione di quel fiero giuramento , temendo
che la tribii non si avesse a spcgncre, congiungono
ai secento figli di Beniamino quattrocento Vcrgini

di labes, ne rapiscono dugento in Silo, e cosi fu pieno

il numero. II ratio pero delle vergini di Silo fu lale.

Correvano le solennila del Signore, e quelle giovi-

nelle movon danzando per le vie piii frequenlale e pei

contorni della cilia. I Beniamiti si aggualano Ira i

pampiiii delle vigne , e vislo il tempo da cio , si

fanno sopra ad una grande schiera di quelle don-
zelle, e seco le porlan via. (Judic. c. 21) E qneslo
fallo, per dirlo qui di passata , avvenne sellccenio

anni innanzi il rallo delle Sabine e nello stesso mese
di Sellcmlire che in Roma. Ma ponendo menle alle

danze festive di Silo, che fanno al nostro proposilo,

chi polra ora creder ridevole e slrano il ballo delle

Signore della festa di S. Sisto ? non scorgera piul-

tosto in esso una prova novella delle origini orien-

lali di quesia cilia, che allre piii solide e rilevanli

ne moslra colle slnpende sue mura Ciclopee (2), cosi

bassorilievi e cogli emblemi ivi scolpili

!

(Conlinua) Prof. Giuseppe Tancrcdi.

N. B. Nella passata Distribuzione a pag- 98 Col. 2.

leggi Li precedeva al benedetto vaso
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(1) Presso gli scrittori deU'infima latinitd si chia-

mavano Contestabili (Come, stabuli — Comestabilis

Comestabilis) quelli che nelle Corti presedevano alle

scuderie del Principe. Nella legge del Cod. Teod. de

Comit. et Trib. si trova nominato il Tribunus Sta-

buli. In un antica iscrizione Stilicone vien chiamato

Comes domesticorum el stabuli sacri. hi tempi po-

steriori si chiamavano net municipii italiani Cone-

stabili i capi dei rioni che presedevano ai soldati, e

guardie dei rioni medesitni, o alVinlera Cittd. In pro-

cesso di tempo essendosi cominciata in Alatri la so-

lennita di S. Sislo si chiamarono Conestabili i due

capi della fesla , e quindi abusivamente si dicevano

tutti tre Contestabili.

(2) V. Album an. X, pag. 97.

Ml r

LA COLTIVAZIONE DE' FIORI SULLE FINESTRE.

{V. Album anno. XXVI pag. 100).

PER LE BENE ASSORTITE PiOZZE DELLA N. DONZELLA

VIOLANTE FERRUCCI COL S. DOTT. GAETANO VANNI

La violetta che su verde stelo

Aperta sul mattino s'incolora

Del raggio estremo onde si da I'Aurora

Vinta all'uscir dell'aareo Sole in cielo,

Quanti mira passar serrata in velo

Di larghe foglie! e niua per lei dimora.

Ma un sol che 1' intravvede s'ionamora

D'averla seco, e se la coglie anelo.

Va tra la gente poi, che della preda

Facilmente s'accorge di quel fiore,

Pregando che vederlo ne conceda.

Ma quel savio che in seno la nasconde,

Dice: I'odore a tutti, a me'l sapore.

Siate contenti provvedervi altronde.

CIFRA FIGURATA

Q

CIFRA FIGURATA PRECEDENTE

Regolo costringe i cartaginesi a domandare la pace.

TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTl

con approvazione

DIREZIONE DEL GIORNALE

piazza di s. Carlo al Corso n. 433

CAV. GIOVANNI DE-ANGELIS

direttore-proprietario



Distribuzione 4 5

,

2 6 Maggio I860 Aono XX\n.

PROSPETTO DELLA GRANDE DECORAZIONE ESEGUITA IN S. PIKTRO IN VATICANO PER LA REATIFICAZIONE
DEL SARCANDER IMIIAGINATA E DIRETTA DAL CAT. FILIPPO MARTINDCCI.

Nacque il B. Giovanni Sarcander in Skotschau del

ducato di Teschen nella Slesia superiore di gentile

e onorata famiglia il 20 di Decembre del 1576. Di

poco valicato il secondolustro di eta,essendogli morto
il padre, fa dall' amorosa e pia genitrice condotto
in Moravia e nella vicine provincie per procacciar-
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gli rcligiosa e letteraria cducazione. Studio a Frei-

ber!?, a Olmutz, a Praga in Boernia, a Gralz nella

Stiria ; e laurealo e ordinato sacerdote , gli venne

affidato dal Cardinale Arcivcscovo di Olmulz il par-

rocchiale reggiraenlo delle chiese di Troppau , di

Charvatv, di Xeustadt, di Zdaunki, di Bosks-itz e in

fine di llollescliau. L'apostolico suo zelo nel dilalare

le catloliche vertia , di richiamare ail' unita della

chicsa i fuorviati, nel propugnare i dirilli e le ec-

clesiasliclic immunita, nol sostcnere la doUrina or-

lodossa sui sacraraenti della penitenza e dell'euca-

ristia, gli atliro contro luKa la ral)bia e il furore

degli eretici , cbe da piii di quindici luslri conla-

niinavano e iniquamenle perlurbavano quelle infelici

conlrade. Al primo scoppiare della rivoluzione boe-

iiiicr., per isfuggire alle mani degli acranili netnici

cbe lo cercavano a morle, gli fu giuocoforza ripa-

rare in Polonia. Ma non soffrendogli il cuore di star

diviso dall'amato suo gregge, di li a corlo spazio si

ricondusso ad Ilolleschau, che dovetle in breve nuo-

vamente abbandonare, essendo stalo da' feroci suoi

avvcrsarii sbandeggiato per senipre di cola e postagii

addosso gravissima laglia. Si ril'ugio quel persegui-

lato nella rocca di Tobilschau, e quindi in una selva

viciua di Olmutz, in cui die nelle ugne degli eretici

che avventaliglisi sopra e catluratolo, lo condussero

tra i piii villani insulli e le piii orrende bestemmie
nella citia e lo giltarono in una solterranea e spa-

ventosa prigione. Xon corse raollo tempo che fu co-

stretlo di presenlarsi innanzi agli slali di Moravia,

esccranda congrega di noniini i pii'i empi e feroci

che dir si possa. Xon polendo que' ribaldi con tulti

i piii scellerati artifizii e le piii inique seduzioni

indurre quell'invitto a rompere il sacramentale sug-

gello della confessione rivelando il sacro deposito

della coscienza affidatogli dal Barone Ladislao di

Lobkovitz govcrnalore della provincia, lo condanna-

rono ai piii spictati lormenti. Fu in effetlo per tre

volte in separali giorni e per sei ore cosi barbara-

mente collato e torlurato, che n'ebbe troncati i nervi

e rotte le giunlure ; e in questo tierissimo strazio

gli furono per cinque ore abbruciali i fianchi da

crudeli fiaccole alimentatc di sevo, di zolfo e di pe-

cc. Quindi con piunie inzuppate di olio di cera e

di calraine gli furono pillottale tutte le membra per

forma che n'erano riarse le carni, rosolate le coste;

e dalle squarciate ferite parea che volessero uscir

fuora le straziate viscere. In mezzo a tanta barba-

ric e a tanti spasimi quel magnanimo colla serenila

del giuslo sulla fronte, col sorriso deirinnocenza sul

iahbro, rolla costanza dni martiri nel cuore, invo-

cando gli augusti nomi di Gosii, di ^laria e di Anna
c solennementc proles'ando di volere innanzi cssere

dilacerato a brani a brani e ridotto in cenerc, che

svolarc 1.1 sacramentale confessione, duro sempre saldo

c tranquillo nel suo proposilo, e giunse a stancarc

la fierczza de' suoi persccutori e carnefici- I quali

altribucndo a for?.a di magiche arli si portentosa

lorlezza di animo, si argoment.irono di fare svanire

ogni incantesimo col radcrgli in forma di croce i

capelli, togliergli la barba, i peli e le unghie e fat-

lone cenere e mescolatala in una bevanda porger-
gliene a here. In tanti e si fieri modi marloriato fu

nuovamente gittato nella sua caverna e dato in cu-
stodia ad un ribaldo e feroce di sgherro che ne fece

il piii Iristo governo Aon si lamentava per cio quel-

l'invitto campione, ma leniva I'asprezza de' suoi do-

tori e de' mali trattamenti che ricevea col rivolgere

I'innamorato spirito a Dio , e in lui fissare tutti i

suoi pensieri , e a lui drizzare inni di gloria e di

ringraziamenlo. Ogni di recilava devolamente le ore

canoniche, ma non polendo piii servirsi delle mani
rotte e perdute per I'alroce lorlura , adoperava la

lingua per isvolgere le pagine del suo breuario (I).

Riiinilo c consunto dai lollerati patimenti dopo
un mese di dolori c di prigionia volo finalniente a prcn-

dere l' imniarscescibile corona delle sue vitlorie dal-

r eterno Re dei martiri il 10 di Marzo del 1620,
correndogll il 44 anno di vita. II suo beato cada-

vere raggiante di celeste bellezza e olezzanle di soa-

vissimo odore rimase esposto [ler 7 di alia tenera

pieta de' fedeli. Venne quindi collocato nella chiesa

di N. S. Assunia enlro ad onorato sepolcro , cht'

piacque a Dio di render glorioso per grazie e per

prodigi.

Uscito il' decrelo di bealificazione di questo for-

tissimo atlela della cattolica fede, se ne celebrava

solenneraente I' augusia cerimonia uella patriarcale

Basilica Vaticano il giorno 6 (Domenica) del cor-

rente Maggie. Al di fuori del gran tempio ti si pre-

sentava alia vista collocato in alto uno stendardo ,

in che era rappresentalo il bealo Sarcandcr in atlo

di ascendere al cielo, avendo intorno a se una co-

rona di angelici spirili che recavano in mauo gli

stromenli del marlirio e le corone del trionfo. So-

pra questo dipinlo si leggeva il motto

Igne . Me . Examinasli

e sotto la scguente iscrizione dettata, come le allre

che verremo qui sotto ponendo, dalliltustre epigra-

fista il ch. P. Antonio Angelini d. C. d. G.

Joanni . Sat'cander

Sacerdoti

Curioni . HoUeschoviensi . Aptid . Olomucenses

Martyrum . Bealnrum . Honores

A . Pio . IX . Pont . Max.
Indicuntur

sulla porta principale della chiesa sotto I'atrio ve-

devi un quadro, in cui era dipinto il marlirio del

beato e sotto vi Icggevi quesle parole

B . Joannes . Sarcandcr

In . Teaebricosam . Relrusus . Custodiam

Slipiti . Munua . Ptdesqne . Ilevinctus

ArtHUm . Compagibus . Ffaclis . Luxatis

Resina . Adipe . Et Faculis . Ambustus

Diicto . In . Mensem . Certamine

Fidcm . Christo . Asseruit

(n Album ann. XXIII, pag 2\9.
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Entrando neH'augusta basilica avresli luiralo lutla

ia vasla Iriljuna del piu gran tciupio del moiido

inessa a pomposo apparalo di damaschi, di setc, di

Nolluti, di Iregi d'oro c d' argcnlo, brillare di co-

piosi lumi vagaiiicnle disposti c graziosatncnle ar-

monizzali fra loro. Sopra il grandioso uionunienlo

di broiizo cbe racchiude la venerala cattedra del

Principe degli Apostoli sorgea la velata iinnaagine

del bcalo conlornala da ovale cornice radiante di

\ivo splendore. I sepolcri di Urbano VHI e di

Paolo III che slanno I' uno a destra e TaUro a si-

nistra della delta cattedra di S. Pietro, crano stati

tramutati in due fronloni divisi dal principal monu-

aienlo per mezzo di due gran candelabri; e nell'allo

della parete spiccava alia parte dell'evangelo lo slem-

ma di S. Santita Papa Pio IX, e alia parte dell'epi-

slola quello di S. Maesta 1. A. della cui monarchia

era stato suddito il Sarcander Entro alle due grandi

arcate della tribuna chiuse da drappi di velluto

cremisi ornali con aquile imperiali d'oro erano col-

locati due dipinti , de' quaii quello a deslra della

cattedra rappresenlava la portenlosa liberazione da

acuta podagra cbe fioraniente tormenta\a e renduto

avcva storpio il fanciullo Giorgio Kimmel, e quello

a sinislrc I'istantanea guarigione di Giuseppe Vin-

kler di Prossinitz ridolto quasi agli estremi da cru-

dellissima itterizie, come si fa cbiaro dalle seguenti

iscrizioni.

Georgius . Kimmel . Octennis

Acuta . Yi . Podagrae . Dies . Noctesgue . Discruciabar . Miser

Malre.Longae. Viae. Comilc. Ad. B.Joan nis. Carceram. Accessi

Illico . Diffugit . Dolor

Josephus . Vinkler

Morbo . Regie . Confeclus

A . B . Juannis . Tumulo
Surg it . Incolumis

Compiva (1) tulla la decorazione un fregio do-

rato sopra fondo rosso che proseguiva lo stile de-

gli specchi 6 dei pilastri bacellati d'oro e d'argento

sopra fondo eguaimenle rosso, e distinti da argen-

tee nicmbranature. II tutto venne eseguito sui di-

segni del chiarissinio e valente Architetto Sig. Cav.
Filippo Martinucci dcgno di mollo encomio.

Venula I'ora dell'augusta ceremonia si publico il

breve di beatilicazione e quindi s'intono il Tedeum.
Tra ia dolcezza dei fcslivi canii, tra le melodic de-

gli organi, tra il suono de' sacri bronzi e il fragore

del cannone di Caslel S. Angelo si lolsero i veli, che
ricoprivano la beata immagine, e apparve al com-
mosso sguardo di tutii I' iuvitto Martire irradialo

dalla gloria dei cieli. Si die appresso cominciamcnto
alia solenne, ponlificata dall'Illmo e Revmo Monsi-
gnor Gusta^o de Hohcniohc Arcivescovo di Edcssa
ed Elemosiniere di S. Santita, e accompagnala dalla

musica a due cori apposilamcnie composta dal Sig.

Profcssore Salvatore Meluzzi, maestro della basilica.

Grandissima fu la folia dolle persone che assislel-

tcro alia solenne ccrinionia, e crebbe assai piii nelle

ore pomeridiane , specialmcnte quando il S. Padre

accompagnalo dal sacro collegio dei Cardinaii e dalla

nobil sua corte discese nell'augusta baslica a porger

Iributo di alfeituosa veuerazione al novello eroe della

tattolica chiesa.

Prof. Alessandro Alii.

(1) Giornale di Roma an. cur. nii." 107.
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Lcllera al signer Conte Ciro Carletti di Arcevia

Di Perugia il di IG Maggio 1860.

Amico mio

Se ti ricorda, gia saranno molti anni, lu m' inviavi

in bel dono I' Ildegonda del Grossi, e mi volevi co-

stringere a dime un gran bene. Or, benche tardi, ab-

biti pure a ricambio un'allra novella , che e posta

innanzi ad altre cose poetiche di queslo sig. Conte
Luigi Rossi-Scotti. lo non soglio esser troppo, e tu

il sai , o nelle lodi , o nei biasimi. Conluttocio se

alia novella del Grossi si e fatto proprio un ono-
rala accoglienza, perche non pregiare anche I'altra

del novello scrittore ? Potrai vedere che il tema e

tutta cosa italiana, che la testura e ingegnosa, spon-

laneo lo svolgimento il narrarc patelico , vaga la

descrizione. Dovrai pure aggiungere che il novello

poeta lia bene attinto alle sorgenti dei classici, ed

ha collo il fiore delle cose moderne. Anzi , torna

assai cotumendabile, che in un tema siffatto, in cui

potea capire mezza roiliantichcria della terra, il di-

screte autore abbia come spruzzato di questo co-

lore i suoi versi , dove potea cadere meno spiace-

vole e Iristo. E certo per buona parte gli amori

,

il torneo, lo stregone che fanno parte della gia delta

novella, son piuttoslo invenzioni e pitlure al capric-

cio Ariostesco, che stranezze ed orrori alia foggia

Romantica.
Ma, caro mio, lu studierai la leggenda e saprai

fame miglior giudizio da le. Non vengati dimenli-

cato pero che questo nostro poela in tanto giovine

eta fllustra i suoi titoli col scnno e con la virtii
,

e porgc ai nobili animacstramcnlo novello a non far

pompa dell'avilo splendore, senza emularne i lode-

voli fa Hi.

Non dico piii allro: ti prego solo di ricordarmi
alia tua buona Giuliolta e di baciare i miei amici

Flavio Ottaviani e Niccela Rossini. Addio

II luo affmo di cuore

T. Calerino Sinibaldi.
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PRO DOMO MEDICEA

Ne Florentini servirent parlibus inler

Se miseris, certa pernicie alleriilruin,

Deiiique et urbis ; agunl, ut scrviat artibus aplus

Civis quisque bonis, munifice Medici.

Perdere id antiqiiam fuil iirbem ul fortia corda

Subruere illecobris gens liodierna iatrat.

Eripere ast odiis vcre civilibus ipsam

Tunc fuit, et curis provebere ingenia

Mirifice utilibus, quorum monunienia per aevum
Lalrando ingralis, magniiicaul Medicos.

Nenipe his ingralis, Medicorum semper in aula

Qui versanlur: opum namque referla domus
Ul forel efTecit urbs tola videntibus aula,

Cujas vestibulum replel amore Venus. —
A. C. Ferrucius.

SAPIENTIA liNSIPIENS

Insanire pulo sapientem, cni Deus esse

Rerum cessat apex orbc, doraique simul.

Sed magis, arbilrio dum ius civile reiractat

Ipse suo, ut vigeal lex sine viva Deo.
Maxime at insanil, toloque prolervus aberrat

El caelo, el terra, limilibusque maris,

Turpis adulator fore dum promittil honestos,

Atque pics cives absque limore Dei. —

Idem.

EGKEGIO SIC.NOR CAV. DE-ANGELIS

Suo! dirsi che i morti non parlano. Eppure io so-

slengo che talvolla cssi rispondono a maraviglia. Con
queslo enunciato lemo di mettervi paura, ma ras-

sicuratevi mio caro Cav., ch'io uon vi parlcro, ne

di Medium, ne di follctli, ne di stregoni, vi parlero

solamente di cosa naturalc e da udirsi con animo
quieto. Si tratta adunque di un morto che e gia pol-

vcre da piii secoli e per gloriosa fama vivc e vivra

clernamente. Voglio intcndere di Messcr Michelan-

gelo Buonarroti, del quale rileggendo ora le rime,

in quelle ho Irovalo, se non m' inganno, degna ri-

sposta al famoso poela francesc il sig. la Marline.

Questi, come sapele, or sono due anni scrissc, in un
^uo lavoro di crilica lelleraria , alcune parole in-

torno il Divino poema di Dante Allighieri, chiaman-
dolo oscuro, di eloquio voigare c barbaro, lodando

solo per grazia un centinaio di versi. Ricorderele

tutlavia quale indignazione si deslo in tutia Italia,

c come e quanti giornali risposero a laic accusa. In

mezzo a tanlo strepito non si tennc conio delle pa-

role di Messcr Michelangelo gia morto da Ire se-

coli; sicche dovcva la sua risposta aversi |)er sinccra

c spassionala tanto maggiormenlc, ch' cgli non era

parolajo di professiono, ma di animo grande e su-
blime, pari a quello di Dante, poleva meglio di ogni
allro al mondo intendere lebellezze del divino poema
e darne giusta senlenza. Ed ora lasciando ogni ce-

lia, mi dica egregio Cav., se v' ha risposta piii ac-

concia al signor La Marline, che quella di Miche-
langelo ne' due seguenti sonelti , ch'io vi trascrivo

in calce della presenle Ictlera c che non sarebbe
male voi ricordaste ai leggilori del vostro pregialo

giornale. Non posso mai ricordare questi versi senza
esallarmi pensando, che la mente che li deltava, si

grande e polenle, da immaginarc produzioni arlisti-

cbe, come la cupola di San Pielro, le pillure della

Sistina e la tremcnda scullura il Mose, lutli raira-

coli d'arle, purlullavia si sliraava paga di cambiarc
qualunque piii felice stalo con la virtude e I'esilio

di Dante. Parole generose che valgono assai piii di

qualunque polcmica e che giova ripelere agli stra-

nieri , i qnali talvolla per rendere grande la lore

piccolezza , tenlano denigrare la palria nostra e la

lama de' suoi figli , in ogni tempo a loro maestri

nelie scienze e nclle arli. Parole infine non inulili

eziandio a noi italiani, facili sempre ad essere in-

grali invcrso i noslri migliori ingegni.

Perdonale mio caro Cav. queslo libero sfogo del

mio animo cd abbiatcmi Ira voslri piii affezionati

Roma 16 Maggio I860

Gugiielmo Dc Sanctis.

Dal mondo scese a i ciechi abissi, e poi

Che Tunc, e I'altro inferno vide, e a Dio,

Scorto dal gran pensier vivo salio,

E ne die in terra vero lume a noi,

Stella d'alto valor co i raggi suoi,

Gli occulli eterni a noi ciechi scoprio,

E n'ebbe il premio al fin, die '1 mondo rio

Dona sovente a i piii pregiali eroi

Di Dante mal fur I'opre couosciule,

E '1 bel desio da quel popolo ingralo,

Che solo a i giusli raanca di salute.

Pur fuss' io tal ! ch' a simil sorte nato

Per I'aspro esilio suo con la virtude

Darei del mondo il piii felice stalo.

Quanlo dime si dee, non si puo dire,

Che troppo agli orbi il suo splendor s'accese :

Biasimar si pud piii 'I popol, che I'offese,

Ch'ai minor pregio sua lingua salire.

Questi discese a i regni del fallire

Per noi insegnare, poscia a Dio n' ascese :

E I'alle porle il ciel non gli ronlese,

Cui la palria le sue nego d'aprire.

Ingrala palria, e della sua forluna

A suo danno nutricc! e n' e ben segno

Ch'a i piii perfclli abbonda di piii guai.

E fra mille ragion vaglia qucst'una :

Ch' cgual non ebbe il suo esilio indegno,

Com' uom maggior di lui qui non fu mai.

I
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DEL BALLO SACRO

{Conthiuazione V. pag. 111).

Ma cssendo gia i primi Vcspori in sullo scocco,

e le Signore slanchc (iai loro daiizaro, i dodici Con-

testabili della fcsta iiii|iugiiaiido Ic loro mazze con

sopraccapo la statucKa del Marlire Palrono , luan-

dandosi ognuno innanzi la bandicra del suo rione

Ire o quallro fainigli ariuali ed un suonatore , si

recavano tiit(i nel paiazzo del Constine. E siccome

il vicino Cnslcllo di Collepardo e colonia di Alalri

clje ha tenulo niai senipre quegli abilanli in conto

di cilladini, cosi il Marledi poco prima del Vcspero

solenne venticinquc uomini di Collepardo arrnati
,

uno dei quali era Conteslabile della festa ed un al-

tro suonatore, si dovevano rappresentare al Podcsla

ed Olliciali di Alatri , cbe nel palagio del Comune
si attendevano Ai quali fatli debilaiuente i loro con-

venevoli poiie\ano giii le aroii anle banchum prac-

dicti palatii ( I).

Ill quesla il Podcsla e gli Olliciali vestono i loro

roboni. ed cscono del paiazzo: Aprono il corteo fra

uii'inestiniabil folia di popolo ,
gli allieri cbe por-

tano Ifi insegne del Comune, seguono i vessilli dei

singoli rioni; appresso i venticinque uomini di Col-

lepardo cbe trovandosi liberi ed aperti cominciano

a ballare di lutla lena facendo le piii liete capriole

del mondo al suono cbiaro e spiriloso di una cena-

meila, cbe si suonava dall'tin di essi. Cosi scambiet-

tando suonando si attravcrsa la slrada cbo mette

a! (cmpio Massimo, il quale sorge maestoso sullo

spianato della cittadella ciclopea. E come loccan la

soglia del lempio rinforzano il ballo e il suono Gno
agli scaglioni deU'altare di S. Sislo.

I tredici Contestabili seggono in mezzo la Chicsa,

ed il Vescovo essendo gia in acconcio pel pontifi-

cale, con concerli di elella musica si cantava il pri-

me vcspero. II quale fornilo, il Vescovo medcsimo
accennava colla mano ai Conleslabili cbe dovcsscro

poler ballare. In (|uesla i suonalori danno nelle cbia-

rine, nei llauli e nelle trombo, cbe fanno rinlrona-

re, ed ecbeggiare le voile del lempio : e i tredici

Conleslabili con tulli i loro famigli consenlendo a

quel suono , raettevano nel bel mezzo della Cbiesa

un ballo, cbe mai il piii modeslo insieme, ed alle-

gro. Dopo quesla csullanza il gruppo dei venticin-

que rompendo la folia ed insieme cogli altri trin-

ciando nuove capriole , e i suonalori solliaiido ga-

gliardo nei loro strumenli uscivano della Cbiesa

traendosi dietro gli Odiciali ed il Podesla fino al

paiazzo del Comune.
A nolle ferma eccoli la Signoria nella modesima

guisa tornaro nella Basilica porlando in mano grandi

lorcbi accesi: andavano di conserve i tredici Conle-
itabili lulli con doppiero di mczza deciiia. E giunti

innanzi I'aliare del Sanio illuminalo da una selva
di ceri ardenli, si prostravano a ginocclii, e pregalo
alquanlo , forse per sciogliere un anlico lor volo

,

depone\ano i ceri sulla mensa. E da capo si rin-

novava il saltarc dei venlicinque c dei famigli: si-

mile faceasi il dimani per la messa solenne e la sera

pei secondi vesperi. I quali finiti, e raccompagnati

i Rellori della cilia fino alia soglia del paiazzo Co-

munale i venlicinque di Collepardo scbieralisi in

un' ala inchinavano i prefali Rellori, e ad essi rin-

novavano Ic promesse di fedella, profercndosi a lulli

i loro bisogui in pace ed in guerra.

§. 3 Lili sosten'ute innanzi il Giudice di Marittima

e Campagna , e innanzi la S. Congregazionc, dei

Riti per vianlenere il ballo nella fcsta di S. Si-

stu.

Ma quesla coslumanza da secoli noii mai inler-

rolla per la caparbiela dei Collepardesi, cbe vole-

vano scuotere il giogo Alclrino fu a un pelo di spe-

giiersi nel 1395, quaudo essi ( il pcrcbe non sap-

piamo) non \ollcro porgersi piii a quel servigio del

ballo. Gli Aletrini leiiaci quant'allri mai delle an-

ticbe osservanze, se ne ricbiamarouo al Giudice di

Marillima, e Campagna Francesco Loonardi del Friu-

11, cbe rendeva allora giusiizia in Alalri (2), come
in Curia generale, nella piazza di Santo Stefano. H
Podesla di Alatri Anlonio di Baronis di Ferenlino,

avulone parere col Consiglio Municipale , elesse il

nobirUorao Benedetto Oddonc a Sindaco, e procu-

ratore per Irattare un tal affare. II quale cssendo

slalo dalla sapienza del giudice sludialo discusso smi-

dollalo e ben ventilato, il Sindaco di Collepardo Meo
Gualiio non avendo polulo manlencr sue pretensioni,

dove acconciarsi alia contraria senlenza e riprendere

ranlicbissimo rilo.

Non perlanto dopo il corso di abjuanli secoli, que-
st! balli avendo per avventura degenerato dall' an-

lica modeslia cominciarouo a correrc di brulti ri-

schi. Imperocche come trovo nelle anlicbe memorie
nciranno 1417 il Comune di Collepardo non man-
dava pill per la mentovala festa i vigintiquingiie ho-

mines armutos cum cyrambella ct Comcslabilem cum
duplerio mediae decinae , esscndosi i Collepardesi al

lullo e:nancipati in quel tempo dalla Signoria Ale-

Irina: la danza usala denlro il tempio, grazia della

vescovile sapienza, languiva, e non era cbe un cenno
dell'anlica senza piii. 3Ia in quello scarabio i cilla-

dini se ne risloravano anipiainentc innanzi la Cbiesa

ove menavano carole,. ed un tripudio delizioso. Se
non cbe eccoli un Vescovo, qhe intorno Tanno 1600
prcse scandalo com'era dcgno, di quelle danze, e si

argomento a dovcrle abollre. Ma il Podesla di Ala-

tri volendo serbare iulalli i suoi dirilli se ne ri-

cliiamo alia sacra Congregazionc dei Rili. Detlo fatlo,

due solenni giurcconsulli romani, JMarcello Severoli,

e Falinello De Falinelli corsero bravamente la loro

lancia in qnesto arringo, quegli per manlencre, que-
st! per dislruggere la sacra danza (5). II Severoli

segnatamentc sopra I'esempio di Davidde moslravala

divota ed iunocenlc al possibile: Ma il Falinelli dj-

inoslrando cbe il mondo si era spcnlo dei Daviddi

gia da un pezzo , e ragionando inlorno la nalura
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delle danze , le quali pel movere e lran;ittare dci

corpi non sono la piii modesta cosa del mondo, cbbe

vinta la cau»a. Di clie per decreto della nominata

Congregazione soscritto dal Somrno Pontefice Paolo V
li 17 Febbrajo 1602 e con un altro del 1607, quiudi

innanzi si comiiicio danzare nello spianato dell'Acro-

poli a pochi passi dalla Chiesa ; e la maniera era

lale. L'uiio dei Signori della fesla in sulla fine del

Vespero si rappresenlava a pie del Irono del ve-

scovo, il quale accennaudo col pastorale, lo licen-

ziava a poter ballare. E di presente uscivano lutti

e iredici irapugnando le lore mazze sormoniate dalla

statuetta del Patroiio, e recatisi nel pra(o impone-

vano una danza assai seniplice e modesla, e quindi

prendevano luogoalla processione notlurna, cbe gia

cominciava awiarsi.

Ma queste danze ( forse V uniche rimase nei co-

stunii presen(i) alle qnali manicnere , un tempo si

era lavoralo di mani e di piedi
, pacificamente e

senza un contraslo al mondo, furono abolite nel 18i5,

quando il Comune, per cagioni, che qui non inonta

riferire, dove modificare la festa di S. Sisto.

§. 4. Alcune opinioni degli anlicln

irdorno il ballo in genere

E cosi il ballo sbandito savianisntc dai sacri tem-

pli, e riiuaso a signoreggiare unicamenle il vastis-

simo campo del leatro e delle sale di veglia ove pos-

sono i valorosi mostrare quanlo valgono le loro gam-
he. Vero e che gli antichi non lo stiniavano gran

I'atlo : ma che sapevano quei ciechi degli antichi?

Quando Roma fiori d' uomini, che il volgo chiamu
gravi e sapienli, e che so io, non uso il ballo, anzi

sel riputo a vergogna e disonore. Salluslio getto

sul viso a Sempronio il cantare ed il ballare oltre

al conceduto a onesla donna M. Catone appunto

L. Murena dell' aver sallato nell' Asia , e Cicerone

che lo difese non disse che egli avca bene opcralo,

ma disdisse il fatlo. E chiaro per lo storico Dione,

che Tiberio scacciasse di Roma i ballcrini, come alia

Repubblica dannosi.

Ma cio che vale? Essi avevano una vista piii corta

dei loro nasi, e pur volean vedere le mille miglia.

Credereste ? Lo stesso Ovidio qui acconcia la pelle

a divozione , e da pinzocchero matricolato esclama

Enervant animos cvtarae, canlusque, Ijraeque,

Et vox, et nervis bracbia moia suis.

Bajc: udile piulloslo Omero poela sommissimo, il

quale scrisse quadro essere le cose savissime: il suono
il canto, il ballo, I'aniore. Udite le parole di due
barbassori dalla tesia bianca per antico pelo, dalia

canuta e luuga barba e dal cipiglio filosofico, (figu-

ralevi a mo di esenipio Plutarco e Platone) i quali

dicono il ballo esser non sol piacevole, ma utile an-

cora, perciocche con csso si scioglie la persona e si

avanza nella leggerezza, neiragilila e disposizione di

lutlc le membra. E che ? i Sibariti addestrvano i

loro cavalli a danzare , i quali dandola per mezzo
i neniici, li pestavano, li slrambeliavano e si nc fa-

cevan macello. Or perche non rinnovellar queslo
costume, e cosi trar qnalche utile dal ballo? I ca-
valli saltereilando ad un Lidio molle farebbono il

loro compito, e i capitani cantarellando un arietta

del Bellini e furaando il loro zigaru vedrebbon di-

strugger gli eserciti, che sarebbe un piacerc.

Quelli poi che non potessero danzare nel teatro,

o nelie sale di veglia, non se ne debbono dare Iroppa
pena al cuore. Concioisiache i piedi (honos auribus
sit) hanno di virlii infinite; e moiti, merce i piedi,

ban fatio tanlo, quanto altri con una testa badiale

e di scienlifici arzigogoli ripiena , non ban saputo
mai fare. Sottilissirao prowedimento della madre
natura „ la quale non ha voluto cosi arricchire di

pregi la testa, che non ne restasse una buona parte

ai piedi eziandio. QucH'andare anfanando per la citta

raccogliendo il fatlarello, il motto , la storiella da
intratlenere piacevolmente il padrone: quel continuo
far visile, o portar biglietti di visita : quelTiuchi-
narsi (rubo due parole a Jlonsignor Della Casa) stur-

cersi, e piegarsi in segno di riverenza con grande stro'

piccio di piedi, e pur I'arle onnipotente. Oh ! che ne

vuo tu dire? Forse il celebre Gingillino non brigo

per quesia via ad ogni maniera di onori? Udite quat-

tro versetli del rinomalo poeia, che ne canto la na-

scita, gli sludi, la solennlta quaado egli fu conven-
lato Doltore in legge, eccettera.

Adunque il Gingillino

Ando, si scappello, s'inginocchi6.

Si slriscio, si frego, si strofino :

E soleggiato, vagliato, slacciato

Aburattalo da Erode a Pilalo,

ebbe finalmente ogni ben di Dio, la merce dei suoi

saldissimi ed instancabili piedi: che il cielo gli guardi

e mantenga suoi.

Prof. Giuseppe Tancredi.

(1) Viginli quinque homines armatos de quibus

unus esse debet Conieslabilis, unus istrio sonans Ci-

rambellam, seu aliud in inslruraeiitum, qui in pa-

lalio dicti Comunis Alalrii coram Poteslate se prae-

sentantes.... et depositis armis ante banchum prae-

dicti palalii de se ipsis coream sumere, et spaltan-

les (sic) paululum aniecedere domnum Poleslatera,

et sonare usque ad Allare Capellac Beali Syxti, el

siniili modo rwlire ecc. (Arch, della Cattedr. n.° 65)

E qui voglio notar'e che tutte queste nolizie le ho tolte

dalle pergamene, e da una esaltissima relatione della

festa, che si conserva neW .irchivio della Calledrale.

(2) Sedente ad banchum juris Logiae Plaleae S.

Stephani dicle Civilatis ubi Curia generalis modo
residenlium fecit [Arch, della Callcdral. pergam. 65)

NeU'dnni 1381 vediamo anche risiedere tn Alatri il

giudice di Marittima, e Campagna, e condannare Ono-

rato I Gaetani, la cui sentenza fu data in luce dal

Ch. Prof Paolo Mazio nel dolto Commentario — Di
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Rinaldo Brancaccio Cardinalc, e di Onoralo I Gae

laiii et'C.

(3) Vedi Benedetto XIV che paria dottamente di

(ptexla cauna nelU upere De Synod. Dioec. HO. XI C. 3.

— Do Canon. Sanct. 1. 4 pari. 2 C. 31.

NECnOLOGIA

Con aninio oltre niodo conlristalo scrivo qucsli

cenni biografici di uno de' migliori amici clie io

avessi in Ferruo.

L'avvocalu RalTaeleDe Minicis nacquc il29deceni-

hre 1786 in Faleronc da! dollor Pictro Paolo e da

Isabella Gcniiii, onesti possidcnii di quolla illuslre

terra, cbc fu i'antica Faieria. Compinli gii sludi di

umano Icllere latino cd italiane c di lilosofia in Fcrmo

si applied a quolli di giurisprudenza. Fu laureato

nclla Llnivcrsila di Bologna I" anno 1812, e poscia

recatosi in Milano, solto la direzionc di celebri pro-

fessori, seppe perfczionarsi nolle logali discipline.

Stabili suo domicilio in quesla cilta , ove atlese

all'esercizio del Fore, e collivando nel tempo stesso

le storiche scienze, fece lesoro di Fermane raeniorie

di ulili cogaizioni nolle belle arti.

Unitamenle al fratollo aw. Gaetano, valentc ar-

chcologo , arricclii le domeslichc stanze di copiosa

raccolta di anticlio niedaglie, raonele, niarmi, vasi,

niajoiiche, armi e slampe incise, c di nna pregievolc

biblioleca con raolta dovizie di slorie municipal!
,

(! di rare edizioni, cssendo egli in bibliogralia pe-

rilissimo.

Nel forensc csercizio fu semprc diligenle c coi

proprii clienli leale : rifiulava le cause, che a lui

seiubravano non conform! a giuslizia, c nolle dub-

bie porgea consigl! di pacifica Iransazione: a povere

famiglie poi prerorava gratuila e carilatevole I'opera

sua.

Oltenne e mcrilo riguardovoli onorificenze: la Re-

pubblica di S Marino Io ascrisse nell'albo de' no-

bili suoi ciltadini: sede piu volte nel Consiglio pro-

vinciale di Fermo, ed anchc in quello del Coniune.

Varie accademie letterarie e scientiliche d'ltalia Io

acclamarono socio , e fu mcnibro onoi-ario del ro-

mano islilulo di corrispondenza archeologica.

Uonio eminenlcmonte religioso, a verace cristiana

piela intoso, e di gentili costumi ornate, fu ottimo

marito, lenoro de' suoi , lido e costaule aniico
,

(il

so per pi-n\a) c, per corlesi modi a tuiti caro. Ncllo

scorso anno infermo e fu presso a morte, poi, mcr-

ce le mofliche cure, e I'assislenza dell'amorosa mo-

glie, pole risorgore, o parea che gii arridessc la pri-

slina salute , e ne giubilavano la consorlo , i con-

giunlL e gii amici, ma I'epalico aniico niorlto, nelle

visccre ascoso , insorse in ((uost' anno piii liero , c

dopo crudi strazii, con aninio forte e coraggioso sof-

fcrti pienaniente rassognato a! divin! voleri, e cou-

fortato dalla speranza, che la sola Rt-ligione ci ar-

reca di una futura ctcrnila boata , conipi i suoi

giorni il 4 Maggio 1860 con universale compianto.

Furono da lui pubblicale le seguenti opcre

1. Biografia di M'" Giuseppe Colucci, aulore del-

I'opera sulle antichita Picene. Forli-Hercolani 1840
in 8 con ritratlo.

2. Conni slorici inlorno al quadro rappresentanle

S. Giovanni Kvangelista esistonte nella Chicsa me-
tropolitana di Formo. Bologna 1841.

3. Orazione delta nell'adunanza accademica , le-

nuta in Falorone il 15 Giugno 1843 ad onore del-

r Eminenlissimo Cardinale De-Angelis Arcivescovo
di Fermo. Fermo Ciferri 1843 in 4.

4. Leltere sulla raccolta di maioliche dipinte ,

dclle fabbriche di Pesaro e dolla provincia Metau-
rente di Geremia Delsetle , esistonte in Bologna.

Bologna Tipogr. govern, alia Voipe 1845, in 8.

5. Memorie biogralichc iniorno a Francesco 3Iar-

colini da Forli, tipografo in Venezia nel secolo XVI.
Fermo Ciserri 1850, in 8

6. Memorie iniorno alia vita, e alio opere di Eva-
sio Leone. Ancona Aureli 1853, in 8.

7. Scrie cronologica dcgli antichi Signori, Pode-
sla e Rettori di Formo dal secolo ollavo all' an-
no 1550, e dei Governatori, Vice governatori e De-
legali dal 1850 al 1855 , raccolta od ordinata con
annolazioni sloriche. Fermo Paccasassi 1855 in 8.

8. Le iscrizioni Fermane antiche e raoderne con
note. Fermo Paccasassi 1857, di pagine 420, oltre

gl' indici do' nonii e do' luoghi ove Io iscrizioni si

Irovano od a cui riferiscono. Edizione di soli cen-
ciquanta esemplari.

Lascio incominciali divcrsi lavori in argomenti di

belle arti e di Antichita, fra cui e da notarsi la sto-

ria dei Grue di Caslelli piltori in majolica.

Zefirino Re.

AD U.N GIGLIO OPFEHTO A HIARIA SANTISSIMA

NEL MESE Di MAGGIO A LEI SACRO.

Leggiadro fiore, il cui candor somiglia

Inialla neve, a te cedan lor vanto

L'odoroso giacinlo, la vermiglia

Rosa, la violetla e il mollc acanto.

Che quando Iddio creo I'eleKa Figlia,

Nel cui vago candor si piacque tanto.

In le, leggiadro fior, fisso sue ciglia,

Che in parte n'adorabravi il pudor santo.

Te per la man di messaggior pudico
Alia Vergine offria, quando a lui piacque
Lavar la colpa del parcnte aniico:

E poi che alfine col corporeo velo

Alle spore torno pura qual nacque,
Delle lue foglio incoronolla in cielo.

F. I. 31.
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LA CANZONE

DEL PELLEGRiyO 01 EINSIDLEA
O

IL BEATO LABRE
alle porte di Roma

N. B. Ensidlen e Loreto, t due piu celebri pellegri-

naggi mariani, furono i piii ripetuti dal Labre .

—
Questa Canzonetta di originale italiano, destinato ad

csscr volto in isvizzero
,

gia edita in accademico li-

bretto da ben due anni , ricomparisce in queste co-

Iqnne ora che festeggiamo acclamato il Labre all'onor

degli altari.

Ah qual gaudio prova iq cor

Chi prego nel santo loco !

Di que' sguardi il dolce foco

Mi baleiia ali'occhio ancor !

lo solelto pellegrin

Lei ricordo ad ogni passo ;

Ed allor che piu son lasso

E il conforto del cammin.
Tullo assorlo in quel pensier

lo divoro le mie strade j

E gia vcggo la Cillade

Ch' 6 la mela del sentier...

Roma ctcrna ! salve a te !

Quaulo belia lu mi appari !

Che tu sol tutta m' impari

De la Vergine la fe.

Lei gia vidi un altro di

Dove il mondo scioglie i voti

;

Ma la terra de' devoli

Ella e Roma.... e Roma e qui !

Sempre eguale in tua virtii

Se' dovunque. o Vergin belia;

Ma pill caro a la tua stella

Queslo ciel, qui regni tu !

Che se qui riposer6

Stanco omai di questa valle
;

De la patria eterna al calle

Di qui meglio saiiro !

V. Anivitti

CIFRA FIGURATA

CIFRA FIGURATA PRECEDENTE

A Michelangelo non tremo la mano

Mentre fece la curva in Vaticano.

TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTI

con approvazione

DIREZIONE DEL GIORNALE

piazza di s. Carlo al Corso n. 433

CAV. GIOVANNI DE-ANGEHS
direttore-proprielario
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2 Giiipo 186 Anno WVII.

RITRATTO Dl CARLO .MAGNO DIPINTO A FRESCO NEL PALAZZO VATICANO. (*)

Carlo Magno fu flgliuolo del re Pipino e uacque
nell'anno 742. Rimasto per la morte del padre e del

(*) II dipinto scorgesi sulla porta a ritnpetto che

fa capo la scala delta del Maresciallo, ove si osserva

espresso Carlo Magno che rimette la Chiesa in pos-

sesso dell'antico suo patrimonio; la scritta dice: Caro-

lus Magnus in patrimonii possessionem romanam ec-

clesiam restitiiit. Vaffresco venne eseguito da Taddeo
Zuccheri con disegno di stile largo con buon colorito,

e hen disposta composizione. Nibby.

fratello Carlomano solo padrone di tutta la Monar-
chia francese si rese chiaro cosi per la grandezza

delle sue conquiste da meritarsi il sopranomc di Ma-
gno. Egli si mostro assai pio zelante e caldo per la

causa dei ponteGci ed Adriano I e Leone III sperimen-

tarono i bene6ci effelti del filiale aUaccamento di

lui. II primo Carlo Magno I'ebbe inconto di padre

ne pianse la morte e ne celebro le gesta ; dal se-

condo ricevette la corona iniperiale, rinnovando in

lui con autorita apostolica il regno di occidente. Non
e a negarsi ch'egli non abbia macchiato i priini suoi
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anni con quei disordini, ai quali d'ordinario la gio-

ventii e troppo incbinevole; ma se fu peccator seppe

ancora redimere i suoi peccali con larghissima ele-

mosina e con esallo adempimenio dei doveri del vero

crisliano. iVon conlcnlo di santificare se stesso, Egli

che per la sua condizione piii che ailri mai lo po-

teva si odopcro di promovcre la sanlificazione an-

cora degli allri e ben conosceudo che il conlegno deile

persone consegra(e al Signore ha uiolla forza sui

popoli, nso raoilissinia cura per la riforma del Clero

e dei monisieri e di qui eb!)ero origine quei moiti

sinodi nei quali si slabiliroiio qucgli esimii rcgola-

menli che Irovansi nei Capilolari di questo principe.

Mostro la piii inlercssantc prcmura perche il divino

servizio si I'acesse con quel decoro c con quclla mae-

sla che conviene alia grandezza di Dio, c decoro a

lale effetlo con grandc magnificcnza le chiese e le

provvide di varj c preziosi ornamenli per la cele-

brazione dc' sagrosanii mislcri. Lo zclo di lui fu ar-

dentissimo a logiiere quelle nuove dollrine che ai

snoi giorni tentavano di guaslarc la purezza deH'im-

niacolata fede di Cristo e n' ebbe i piii conforlanli

risullali. Quest'oUinio Sovrano che tanto opero per

la maggior gloria di Dio e per lo splendore della

S. Scde Apostolica , mori nei sellanlesimo secondo

anno di sua vita a di 28 Gennajo dell'anno 814.

Dal Dizionario di Erudizione storico

ecclesiaslico del ch. cav. Moroni.

Cn. SIG. CAV. DE-ANGELIS DIR. DELL ALBUM

Neirultima Distribuzione 13 ella ha inserila una
Versione dell'Inno alia Crocc « Vexilla regis prod-

eunt )> cd io non ho poiuto non amniirarla; ma anzi

ch6 Versione, io piutloslo vorrei chiauiaria - para-

frasi - E a dimostrarle quanta stima io nutra per

lei siccome nella niia Xarrazione (*) annunzio che il

I'ratello aveva fatta versione di 125 Inni della Chiesa,

cosi voglio qui Irascriverle la versione del Vexilla,

e gradirei un di Lei giudizio , ritenuta sempre la

distinzione - tra parafrasi c versione —
- Chi vuole quest' Inno composlo da Teodolfo o

Tcodolo come scrive Benzoni. Chi a Fortunato come
il Bavenio, e clii a S. Ambrogio come Timoteo, e

chi a Sedulio » Mclro-Iambico Dimeter. -

1.

Ecco avanzan del Rege i Vcssilli,

Splcndc ovunque it Mister della Croce,

In cui Vita soffri Morte Atroce,

E morendo la vita ci di6.

Ei da barbara lancia ferito,

Onde asterger del mondo I'errore,

Fiume d'acqua e di sangue dal cuore

Per I'aperto costato verso.

3.

Son compiuti i Davidici canli

Di quel Rege profeta verace,

Alle genti annunziando la pace

Disse, Iddio dal Legno regno.

4.

Arbor santa arbor bella e splendiente

Della porpora regia veslila,

Da uno stipite eletto sortita

Membra tanto sacrale a toccar.

Oh beata ! a tue braccia sospeso

Stette il prezzo del Mondo redenlo

Qual bilancia del corpo gia spento.

Che la preda all'averno rapi.

Salve, o Croce, lu sola speranza

Che nei tempo del lutto ci resta,

Grazia nuova a tuoi giusti deh ! appresta

E de' Rei ne cancella gli error !

Ogni spirifo laudi te fonte

Trinita di salute e di gloria,

Delia Croce a cui dai la vittoria

Deh ti piaccia anche il premio largir.

Mi creda sempre pieno di affettuosa stima

Imola 18 Maggio 1860.

Giovanni Aw. Tamburini. f

BIBLIOGRAFIA.

XL

Raro veraraenle per non dire rarissirao e a'nostri

di r accoppiamento della dotlrina con la leggiadria

dello scriverc ; ch6 per lo piii i nostri dotti paghi

di porne innanzi senza alcuno studio di lingua e di

stile i loro pensicri, non si brigano punlo intiorarii

d'eletti modi e di schiette italiane parole, e cosi stol-

tamente operando dispiacciono ai savi , c il popolo

rendono schifo di quelle loro irte ed incolte scrit-

ture. Ma da questa grave colpa in che cadono i dolti

assai bene sa tenersi lonlano il chiarissimo prof. Cav.
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Salvalorc Belli, il quale aperlo in se slesso a lulti

dimoslra come alia vera e noii comunc sapienza possa

acconciameiile accompagoarsi rdeganza del dire, ed

ora CO ne porge un nuovo esempio nel suo Ragio-

nnmento iicl (juale invesUga sc GiuUo Ccsare cd Aii-

i/ustu intescro inai di portarc la scdc dcW imperio ad

Ilio. Inqneslosuo lavoro egli si fa a provare coii-

tro la sciiliMiza di alcuiii moderni scrillori, e nias-

sime del ceicbratissitno Pictro Giordaiii, clie que'due

illusti'i romani iioii el)l)cro uiai il peiisiero di logiiere

la sede dell' iiufiero a Roma recandola a Troja , c

conforla assai doUaraente il suo discorso con passi

di Virgiiio e d'allri poeli ed istorici, lanlo die vit-

toriosamcnle conduce i lellori neH'opiiiion sua, chc

dopo le molle e salde ragioui da lui recate in mezzo

ci sem!)ra ceria ed inconlraslabile. Lessc il Belli in

due riprese (|ueslo suo scrillo nella roinana Acca-

demia di Arclieologia, di cui egli 6 merilissimo pre-

sidenlc; ed ora con bcl consiglio voile porlo a luce,

con che rese grande servigio a coloro cbe non aven-

dolo udilo dalla sua viva voce, possono ora leggerlo

a lutlo loro agio in un opnscolo clie sara lenulo caro

da quelli die, come al coininciar dicevamo, araano

vedere congiunte (con esempio unico forse fra noi)

r elello scriverc alio studio ddic romanc aniichita

nellc quali il Belli, da chi non sia al lullo cieco o

maligno, dee dirsi macslro.

Non mono gradilo del sapienlc opuscolo del Belli

ci giunge I' ulliiuo fascicolo del volume IV delle

Prose c Poesiti inedite o rare d' itcAiani viventi con

i loro cenni biografici cbe pubblica con lanla lode

in Torino il chiarissimo prof. Bernabo Silorala. In

queslo fascicolo abbiamo i cenni di molli fra'nostri

conoscenii leltcrali, come a dire del Lozzi, del Gbe-
rardi, del Nannardii, abbiamo versi di Filippo Sco-

lari, di Felice Romani, d'Aiilonio Buonliglio, di Gri-

stofaro Baggiolini, di Adiiile Monli; loggiamo prose

del Cappi, del Guasli, del Torleroli, e d'allri noli

e valorosi scrillori. Bella e pregevole cosa fa il Si-

lorala nel raccogliere in uno le opere men cono-

sciale de' migliori iugegni vivenli d' Ilalia noslra ,

da' quali si pare come ancbe in leinpi poco volli alle

lellere , I' araore per esse fra noi non vien meno
,

ma vivo si conserva e promellenle aspellaudo il sor-

gere di U'm|ii men Irisli.

E poiche siauio a parlare di lellere, ci sia Iccilo

il rallegrarci eziandio con Monsignore Celeslino 3Ia-

selli pel piccolo, ma genlil saggio cbe ne da di Pa-
rafrasi bibliche in cinque Sonelti che pubblico lesle

in Rimini per le nozze di Carlo Spina con Angelica
Ginanni Fanluzzi. Ogni sonello e la parafrasi d'un
verselto o de' Proverbi o dell' Ecclesiaslico, e le scn-

tenze di que' libri divitii, a noi paiono assai bene
rendule ne' doici versi del noslro Masctli. Lo slesso

ci ha invialo una Necrologia assai bene scrilla dclla

Marchesa Adriana Ferro di Fano lesle defonia a

grave dolore di quella cilia che delle virlii di lei

si fregiava. — Cosi ancbe ci pare che Ubaldo Maria
Soluslri e Pielro Sirlelli abbiano ben inerilalo delle

arii belle e della memoria del Cavalicre Giuseppe

d' Esle starapando una sua memoria postuma suite

sculturedi Egiiia e di Atene, per la quale assai dol-

lanienle s' illustrano col la storia qnc' preziosi avanzi

ddl'arle antica. Raccomandiamo agli arlisli (jueslo

lavoro dal quale, se non andiamo errati, polranno

Irarre gran pro, poiche il d'Esle fu niollo iunanzi

iidla conoscenza delle lellere e delle arli, ddle quali,

come ben nolano gli cdilori , fino all' estrema vec-

cliiezza fu cullore caldissimo.

Avremmo dovulo e volulo favellarc di proposito

d'una raccolla di poesie che il Ch. Conic Luigi Rossi

Scolli ha dale in luce ora in Firenze pe' lipi del-

I'deganlissimo Le Slonnier ; ma il suo libro appena
giunlo ci fu loslo, prima chc avessimo agio d'esa-

niinarlo , non sap[)iam come, involalo (forse da un
Iroppo caldo amatore della poesia) onde dobbianio

csser conlenli a fame onorata mcnzionc ed a render
grazie al poela del gradilo suo dono. — II sacer-

dole Savonese Tommaso Torleroli va pubblicando
alcune dispense de' suoi scrilti letlerari a' quali ba

posto innanzi per motto il verso di Danle

Amor mi mosse che mi fa parlare.

Cilianio a bello studio queslo mollo
, pcrche dai

racconli che finora egli ci ha dali trainee il suo

amore pel suo paese natale, di cui per via di ameni
racconli con gentile e patrio pensiero va illuslraudo

le memorie e la sloria. — I noslri lellori conoscono
da gran leinpo quanto valenle fosse il Marchese Fran-
cesco Baldassini del quale piii voile abbiamo fallo

parola , e specialmenle in cose di scienza agraria.

Dobbiamo adesso lornar sopra lui, c far cenno d'una
sua crudila memoria sul gelso delle Filippine riguardo

all'allcvamento de' bachi da seta , ch'cgli lesse nella

socielii agraria di Bologna il 1843. II lavoro di que-
slo dollo e corlese signorc puo lornar molto utile

agli amalori ddle scienze agrarie, onde lodiamo co-

loro ch'ebbero il pensiero di farlo di ragion pub-
blica.

II Ch. Padre Bonavenlura Viani del cui valor

nello scrivere abbiamo allra volta falto parola, ora
ci manda due suoi lavori in un sol volumello rac-

colli. Quesli sono una Dissertazione sopra uti passo

deirinfenij di Dante; dalla (|uale appariscc il molto
studio posto dali'aulorc nel divino poema, e la inolta

erudizione di luij e la Biografia dellAvv. Carlo Guz-
zoni degli Ancarani in cui si discorre con assai chia-

rezza ddle virtij di quel defonto. — II Prof. Do-
menico Ghinassi di Lugo assai nolo per il suo stile

facelo che chiaraerenimo volenlieri Guadagnolesco
(stile che , ci pare con poco giudizio , i moderni
hanno piu caro dell' antico e veraraente elello , o

gentile, e ilaliano stile Bernesco) ci fa dono di al-

cune Sestine scritte per le nozze di Gaetano Vanni
con Violanle Ferrucci figlia del Cav. Luigi Criso-

slomo che noi ci onoriamo avere a noslro collabo-

ralorc. Quesle sestine vanno adorne de' solili pregi

usi Irovarsi nolle cose del Ghinassi, cioe molla fa-
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cilita di verso iion iscompagnata da lepore e d'ar-

guzia.

Monsignor GioaccLino Tamburiiii d' Imola vescovo

di Cervia fu pontefice dolto e pieno di cristiane

virtii. Delia vila e delle opere sue ora ci danno una

accurala e tenera narrazione che abbiam letlo con

assai d'edificazione e diletlo, un fratello ed un ni-

pote di lui. Per siniil niodo ci riescc gradilo i'Elo-

gio storico d'Angelo Maria Pezzi prete della Missione

scrilto da Mons. Francesco de' Conti Fabi Monlani.

Tengon dietro all'elogio alcune lettere assai irapor-

.t.anti e piacevoli le quali vie meglio ci danno a co-

noscere I'animo verameule mirabile di quel Sacer-

dote che si moslro luodeilo di cariia nell' infieriro

che fece il cholera nella guerra d' Oriente , ove il

Pezzi voile spender la vita nel sanlo ministero di

assistere, i soldati colpiti da quel terribile morbo.

Ci convienc far menzione del i-agionametito siilla

Passione del nostra Signor Gcsii Cristo delto da Mon-
signor Gaetano Bedini nellAccadeniia Tiberina i! 1

Aprile teste decorso , e che s' ebbe da molti gran

iodi, e delle Osservazioni storiclte stdla iinitd e na-

zionalitd italiana che il cav. Giuseppe Spada ha con
assai accuratezza raccolte. — Suggelleremo le noslre

parole col ricordare un libretto nel quale si accolgono
le nolizie sul ristauro della ckiesa di santa Maria in

Monticelli di Roma il quale non ha in oito e slalo coni-

piulo con plauso degli arlisti che vi han posto mano,
e che ora hanno conipilaio questo ragguaglio ed of-

fertolo al celebre professore Tommaso Minardi. Non
abbiamo parole baslanli a lodare la nobile gara sorta

fra noi per adornare gli splendidissimi tempii onde
va superba la nostra Roma ; tanto che nel volgere
di pochi anni parecchi di essi sono slati renduti al-

I'antico loro splendore, e a molti altri gia si sono
rivolle le cure con isfoggiata ricchezza d'ornaraenti,

e con artificio squisilo di pennelli e di marmi. Ella*
e cosaquesia che grandeinonle onora il nostro paese,

e che tornando a maggior lustro del divin culto
,

arricchisce la palria nostra di be! moiiumenli, e da
guadagno agli arfelici, c apre loro onore^ol pale-

stra nella quale provarsi. Cosi cresca sempre I'amore
per le arti genlili che in Roma loro natural nido
sono mai sempre salite al massimo loro splendore!

'^^-<#c-

CORONA E SCETTRO DI CARLO JIAGNO {V. pag. 121.

RARBARIE E COSTANZA.

RACCO.\TO C.4i£' 857-886.

(Continuazioiie e fine V. pag. 111.)

XIX

II premuroso coUoquio

Un giorno che Sanlabareno stava a corte, chianiato

in disparte il priucipe Leone — o sire, gli disse ,

voi ben sapete quanto riverente aEFetto io porti a

voi e al magnanimo vostro genitore Basilio, di cui mi
e si cara la vila. Ma io sento gelarmi il sangue nelle

vene, ogni qualvolta odo che I'augusto imperator di

Bisanzio si reca alia caccia. — E perche ? domando
il principe Ira insospettito e curioso. — La sua vec-

chia eta, i pericoli di dare nell'ugne delle here, o
di esser colto da qualche strale, mi meltono in gran
pensiero e timore di lui, ma lutlo cio e nulla ap-

pello alio scellerato agguato che si tcnde nella cac-

cia alia sua vita, e che io rivelar non posso.— Sbi-

gotti il giovane principe a tali accenti, e non con-

siderando da qual labbro uscivano, ma solo pcnsando
al modo di salvare suo padre — come mai, domando

con ansia amorosa ed affannata, giungor potro a pcr-

suadere 1' augusto mio genitore a non recarsi alia

caccia, unico e supremo suo diletlo, se tante volte

in vista de' pericolosi rischi che correr poleva, mi

ci son provalo inutilmenie, anzi con infinita sua noia

e dispelto? — Ho tentato di farlo ancor io, ma veg-

gendo vane le mie parole, mi son cessato: onde vi

prego di non lasciarlo mai solo, ma andargli sempre

a panni e nascosamente armato per potere in ogni

funeslo incontro difendere si prezioso e venerando

capo. Guardivi pero il cielo di manifestare a per-

sona del niondo quanto io v'ho detto, che ne andrebbe

la vostra e la mia vila. — II principe che non so-

spctto in modo alc[ino di quel vituperoso, ringra-

ziollo cordialmente dell'amorevolezza sua verso I'ira-

peralore e del saggio cousiglio che gli avea dalo.

Non corsero di molli giorni che I'imperator Ba

silio ordino una solennissiraa caccia. Venulo il di

stabilito, innanzi che ei col principe Leone, coi piii

nobili signori del regno e i principal! miuislri della

corte si meltessero in viaggio, ccco venir frettolo-

samente a palazzo il monaco Santabareno e chiedere

a grande istanza di parlare coH'imperatore. Entrato

immantinenti a lui , come chi cova nell' animo un

gran segreto e si perila di palesarlo per la enor-



L' A L B U M 125

iiiezza , slavasi tuUo conturbato e quasi sraarrilo.

Avvedulosi Basilio dcll'impaccio, in cui era Sanla-

hareno e sospellando die (|ualcl)i' gran cosa avcsse

a (lire e non si arriscliiasse , gli fe aninio e eon

iloici parole confortollo a volcrgli aprire tullo quello

ilie sapoa. — Ma come potro farlo, o sacra niaesla ?

rispose alien loscallrilo monacoj vol non presteresle

orccchio a niei delti , lanlo e inaudilo e orribilc

(juel che svcarvi dovrei — Or che sara mai ? sog-

giunse con an mo (ranquillo e con fronle sercna I'im-

peralore : io son presto ad udir tulto senza punio

eonimuovormi Sollccitale, che la corle e gia sulle

niosse per aniare a caccia. Di die si tralla iiiai ?

Son forsc entiali nel niio regno i Saraceni e ban

liiesso a ferro e a fuoco le niie citta ? — Mai no,

() sire — Si s)n ribellati forsc i miei eserciti ? —
Ncnimeno — .Si e aniniulinala Coslanlinopoli ? —
Js'eppure — . S insidia alia niia vi(a ? — Appunlo. —
E chi e niai qici fellone che ha tanto ardinicnlo ? —
Deb vi supplic(, o sacra maesta, a non volermi astrin-

gere a palesaro. Vi basti sol di sapero che la vo-

slra preziosa e veneranda viia e in soinrao pericolo

e cio vi sia d'lvviso per potervi raellere snile di-

tese ed evilarlo — No, non mi basta sol queslo; io

vo' ad ogni nndo conoscer costui , fosse anco nn
senatore, un d(' primi delta mia corle. Chi e que-

sto nioslro ? iovel comando, o Sanlabareno. . . — f^

il vostro (iglio.— Chi ? Leone che ho tanto amaio
e beneficato cd hollo assunto al trono imperiale ? —
Egli e desso. — A quesle parole niulo Basilio di co-

lore in viso e neltendo nn aculo grido di dolore

si percosse la f-onte, si straccio le vesli e come gli

luancasse ogni orza cadde sopra un seggiolone, su

cui slellc per nialcbe tempo imnicrso in profondo

silenzio e col v.lto chiuso nella palnia delfa niano.

Ricouipostosi fiminienlc, si rizzo in piedi e con voce

ferma e imperi'sa gli domando — sielo voi cerlo di

quanto mi avet; csposto ? — Ccrtissinio, o sire. —
•Qua! prova mi oite che mi dischiuda il vero ? — Fa-

tegli por giii i nssi stivaletii, e ne sarele pienamenle
persuaso. Metic pegno la mia testa, che quanto io

v' ho detto e viro cosi come io vi parlo. Vi prego
pero, o sacra niesta, a tenermi credenza. — Allora

Basilio in segnodi vivissiraa graliludine e d'intenso

affetio tener n(n si pote che non se gli slanciasse

al collo e non b stringesse lenernmente al seno, di-

cendo — io iionlio oparole baslevoli per dcgnamenle
ringraziarti , osanto uomo di Dio, dotalo di vero

spirilo profelic', del segnalalo benefizio che mi hai

fatlo e che noi dimenlichero gianimai chiamandomi
a te debitore ddia mia vita. Siegui a raccomandarnii
caldaracnte al iignore nellc fervorose lue prcghiere

e a non dimenicarii mai del tno imperalore — . E
cosi detto , Io ricolmo di ricchissimi doni e Io ac-

coraiato da se.

XX

II carcere

Stava fralfailo la imperial comiliva lulla in or-

dine per la paitenza; ma non >edendo mai giungcre

1' imperatore e non sapendo il perche , cominciava

segrelamenle a niormorare e recarsi a noia si lunga

tardanza. Benche fosse il mite sole d'Aulunno, pur

incominciava a far scniire la forza de' suoi raggi e

render meno dilettevole il piacere dclla caccia. 31cn-

Ire andavan fra loro immaginando la cagione di si

insolilo e lungo indugio, ecco farsi loro innanzi Inlto

lieto in vista Basilio e drizzando alia regal compag-
nia scherzevoli molti dare il scgnal delta mossa.

Usciti fuor della citia caracollando e corvetlando

sui focosi deslrieri, a un paio di niiglia di cammino
ordino i'impcratore che tutti rislcssero, e fatto smon-

lar di cavallo il suo ligtiuot Leone, comando allc sue

guardie che gli togliessero i calzari c vedessero qual

cosa entro vi fosse. Protcslo il giovanc principe con-

tro quesla violenza che far gli si voleva, ma veg-

gendo inutili le sue parole, tutto impallidi in volto

pcnsando a che mirava I' iniquo consiglio di Santa-

bareno, e to scelieralo Iradimento che gli era slato

fatlo. Besislette in sulle prime, ma da ultimo gli fu

giuocoforza d'incbinare la fronte al paterno comando.

Gli furono adunqne toiti i piirpurei calzari e nell'uno

di essi con inlinila maravigliac dolore di tuMi, fu rin-

venuta una squarcina, arma ricurva e taglienle, che

non si costumava giammai di porlarc, se non in lempo

di guerra.Conoscendo Timprovvido principe che tutte

le apparenze Io gridavano reo, e veggendo il padre

fieramente sdegnato, se gli getto umilmentc a'piedi

prcgandolo e scongiurandolo che perdonar gli volesse

quello che sembrava fallo, ma fallo non era: aver

nascosta quclfarma solo per sua difesa e consiglia-

tovi da Sanlabareno; to fulminasse pure il cielo, se

avesse mai pensato di contaminar le sue mani nel

sangue di colui che gli avea data la vita; essere a

tui troppo nolo Io sviscerato amore che gli aveva
senipre portalo, I'ossequio di cui I'avea mai sempre
onoralo, e chiamava il cielo e la lerra in testimo-

nio della sua innocenza, maledicendo c imprecando
air infame che I'avea cosi iniquamente tradilo. Ma
I'iinpcralore sordo ad ogni ragione e ad ogni preghie-

ra che gli facevano ancora tutti quelli che Io accoin-

pagnavano, e solo udendo le voci dell'ira e dell'of-

fesa, lollasi in niano quelTarme, e mostratala a tut-

ti — ecco , disse loro, ecco con che troncar volea

la vita al vecchio e amoroso genitore quest'empio
che io non oso piii di chiamare mio liglio. Ma giuro
a Dio che quest'arma islessa... E qui levossi un una-
nime grido di dolore e di spavcnto che gli ruppe
in boccaJ'amara [larola. —Ecco il bel ricaral)io di

affelto e di gradtudine allc tenerezze patcrne e al

singolar benefizio di averlo meco chiamato a regnare
sullo stesso Irono. Meritcrebbe giuslamenle I'iniquo,.

che io gli facessi losto spiccare la lesla dal buslo;

ma e ancora troppo forte il grido del sangue e del-

I'amore che mi risuona nell'anima e mi disarma il

braccio. Merce le vostre fervenli suppliche, o miei
fidi ministri e grandi dsl regno, gli fo gra/ia della

vita, ma perche la consumi in un carcere |iiangcndo
I'enormila del suo misfatto. Ola strappalegli dai piedi

i purpurei calzari, ornamento delta imperial dignita,
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p stretlo in calene mcnatclo nelle prigioni del inio

palazzo — . A questa terribil senlenza non e a dire

quanto rimanesoc percosso cd abbattulo il giovane

principe, il quale aientre porgea le pure mani alle

immerilate rilorle, proclamava altameQte la sua ia-

uocenza.

Era una pieUi niirare quel giovano monarca non

ha guari incoronato con lanla solennita, con tania

pompa , con lanli fcsteggianicnti iniperalore, rien-

Irare nclla imperial Bisanzio tulto invilito, pallido

ed afllitio, coperlo di calene, conlorualo da guardie

cd esser giUato in fondo a lelra ed umida prigione

per isconlare la pcna di uu dclitto di cui non era

reo. A lanto puo giugncre lalvollo un' infame ca-

lunnia !!!

Rimasero lulti quei dell'imperial comitiva atler-

rili e Irasognati di queslo fallo ; e benche 1' arma

scoperta qualificassc reo di macchinalo eccesso I'in-

nocente Leone ,
pure essi che conosceano la bonta

del suo animo c il vcro bene cbe voleva all'augu-

sto suo gcnitore, credetlero ferraamenle alle sue di-

scolpe e lo ebbero per calunnialo e Iradito. Com-
piangevanlo sinceramente in lor cuore, e forte de-

sideravano, ma non allenlavano di supplicar d' av-

vantaggio I'iniperalore, perche lo scorgevano ficra-

mente irrilalo c iuiplacabilissimo.

X\I

II crudele consiglio

Non appena la moglie dcllo sventurafo principe

ebbe contezza del doloroso caso occorso al raarito,

che smaniata e piangente corse per riabbracciare il

suo sposo. Ma esscndole cio slalo impedilo, si ridusse

addoloratissiraa nella piii segrela stanza de' suoi ap-

parteraenli a disfogarc I'acerbezza dell' improvviso

ed acnto dolore che I'avea morlalnienle trafitta. La

citta intera fu ancb'essa lortemenle commossa e ol-

tre niodo coslernala dall'inaspettato accidente, che

si dilTusse come un lampo per ogni contrada; con-

ciossiache amasse di cordiale amore il giovane prin-

pe e avesselo in somrao pregio ed onore pel savio

e provvcduto reggimento che teneva gia de' suoi po-

poli. Ondeche ognuno biasimava in suo cuore I'av-

ventata fierczza dell' imperalor Basilio , c scusava

Leone ; comeche niuna aperla ragione vi fosse che

giustificar potesse il suo o[)eralo.

Come torno Basilio in sulla sera dalla caccia ed

ecco volare a prostrarsi a suoi piodi, a coprirglieli

di amorosi baci, e bagnarglieli di caldo pianto, lulta

scarraigliata c plena d'angoscia la giovane inipera-

Iricc chiedcndo nierce e grazia per I' infelice suo

spcso. Quantc ragioni non seppe dettarle in que-

gl'istanti I'ingegnoso amor coniugaie, quante tenere

e passionate |)regbiere porle sul labbro; quanti la-

ment! non gitto, in quanti sospiri non ruppe ! Ma
tutto indarno. Non era I'adirato imperatore per sup-

plicar che si faccsse
, pnnto comniosso e impicto-

silo, ma stava inimoto c saldo a guisa d' una rupe

in mezzo al mare. Non si potea dar pace ripen-

sando che un figlio giunger potesse a lanto di Idr-

re la vita al proprio genitore. Alle reiterate sup-

pliche, la larghissimo pianto che versava I'accorala

sua nuora altcdiato piii che intenerilo, e concesse

solo per un islante di rivedere il suo consorte. Corse

allora precipitosa nella sua carcerc e s;orgendo il

diietlo suo sposo tra ceppi, siccome un rii)aldo, gli

caddc svenula Ira le braccia. Al riavfrsi coraincio

a mescolare le sue colle lacrime del iuo dolenlis-

simo Leone c dare in ismanie e in laiuenti. Posalo

quel bollimento di spirit! e quel prino impeto di

passione e udito qualmente era stato dillo scellerato

Santabareno indotto a riporre quell' arma nel suo

calzare per aver presto ad ogni bisogio con che di-

fendere I'insidiata vila dell'augusto sao genitore, e

come era stalo per iiiiqui inlendimcnt con tanta in-

famia Iradito, tener non si pole Tintiriala e deso-

lata donna che d! nuovo non corrcss; a pie dell'ini-

peralore per lulta aprirgli la maligniti di quell'ipo-

crita traditore. 3Ia Basilio che avea in coiicelto di

profeta e di santo quell'indiavolato nfingilore, ap-

pena senti straparlarne, non voile pii udir verbo e

licenziolia da se. Fnrono daH'imperaKre per implorar

grazia al desideralissirao principe, il senato, i grandi

del regno, i principal! ministri delii corte, ma lor-

narono inulili tulle le interposte patiche, tutti gli

oltimi ufizii , tulle le vive istanzee le piii calde

premure.

Capito frattanto a palazzo il pcrfdo Santabareno

tutto composto a piela, in volto meso, quasi si com-

piangesse della sciagura toccata al pincipe, ma esul-

tante in cuore della feroce gioia ddl'empiela e del

tradimento. Come lo vide Basilio, gi si fe inconlro

e afFetluosamenle abbraccialolo — vi ringrazio di

nuovo, gli disse, del singolar beneGio die mi avete

fatto. Se non fosse slalo il vostro awiso, a quesl'ora

io gia stare! nel sepolcro, deploran a viltima di un

moslro d! ligliuolo — . II cielo, rispse Santabareno

levando gli occhi in alto e Iraendc un sospiro , il

cielo che per infinita degnazion sua si e piaciuto di

rivelarmi lanla enormezza d'ingratiudiiie, ha voluto

altresi premiare le vostre eccelse e mabilissime vir-

tii, scaraparvi da un estremo periolo, in cui sare-

ste cadulosenza meno, e noi avrcnnio perduto per

sempre il piii saggio , il piii provido e cavallere-

sco iniperalore che sia slalo mai siH'augusto Irono

della imperial Bisanzio e in una i piii magniCeo

benefattore e il piii aniorevoi pade. I'ercio della

vosira portentosa liborazione reudr dovete a Dio

le grazie che potcte maggiori — . Aoi che ne siele

dcgno, santo nionaco, ringraziatelo iiicessantemenle

per me nelle vostre accettevoli oraioni. Qual me-

rito poi render potro a voi , o mio liberalore ? Se

tutio vi donassi il mio regno, sareble nulla a pello

della vita che voi m' avete salvata. - La vostra im-

perial munificenza, o Sire, ha gia giiderdonato as-

sa! il picciol servigio che io v' ho roo. Non chieggo

altro da voi che la vostra ambitissina e preziosis-

sima grazia — L'avrete per sempre, mio caro Teo-

doro. — Non mi ardisco , o sacra naesla , d' im-
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plorar pcrdono per il voslro sciagurato Ogliuolo ,

poiche ben conosco lulla la mostruosa ed csc-

cranila iicquizia di un parricidio. Quando un ri-

baldo di llglio si gilla a tanto eccesso, non inerila

piii ne la cotnpassioiie dcgli uomiiii , m"' la pieta

di Dio , c levargli la vila non pur sarehbc strclta

"iuslizia , ma suprema nccessila socialc comandala

dalia natura e dal cielo. 51a dacche la vosira pie-

tosa maesia o slata cosi larga , beuevola c coni-

piacente, da punir solo di perpcluo carcere si ue-

ro dclitlo , lodaria non posso , biasiniarla nou oso.

Ccrlo cgli (' pero chc ad esempio e terrora di lutli,

anincbOnon avesse a rinnovellarsi tra noi si brulale

I'liormitii, chi pur pcnsato vi avesse, dovrobbe senza

inanco niiuio esser privo per sempre di mirare la

boiia luce di queslo sole, che ha conlaminala di si

rea e nuova scelleragine — . Benissinio, o veiierar.do

uomo di Dio; io faro cavare gli occhi a quello sna-

turalo figliuolo c cosi non vedra piii quel padre, di

cni gli riusciva odiosa la visla -.

Vennto a capo del suo inlcnlo Io spietato calun-

niatore s'accomialo da Basilio cbe di novelli doni

e di novella grazie Io rendea lielo.

XAll

// pappagallo

L'infclice prigioniero Ira gli orrori c le pcne del

suo carcere niun allro conforto avea cbe di rive-

dere una sola volla al giorno radorata sua sposa, nel

cui scno versava ampiamente le lacriine del suo do-

lore. La dolcezza di quella visila gli disacerbava

mirabilmcnte I'angoscia do' suoi patimcnli, come le

vitali stille di balsamo leniscono I'asprezza dclle piii

crudeli piagho. Ingegnavasi 1' augusta donna colle

piii care amorevolczzc del mondo di mitigare I'accr-

bita de' suoi affanni, di schiudergli il cuore a soavi

speranzc, di levarlo alia liducia in Dio sostenilore

degli oppresssi e badava a inanimarlo a patire ras-

segnalanienle Tignomiuia e le asprezze della prigionia

sull'esempio di quel Divino che senza alcun'ombra

di colpa avea lanti oitraggi e lanli tormenii sosle-

iiulo per noi.

Scorreano frattanlo i giorni c nessun raggio di

luce spunta\a ancora ad irradiare il doloroso car-

cere del principe. L' imperalor Basilio comeche se-

guilasse a stare fieraraenlo sdegnalo contro del fi-

gliuolo, pure non avca sponto in cuore ogni senli-

menlo palenio, sicche risolversi potessc di mandare
ad effello il minaccialo castigo, a cui scallramcnic

isligavalo Tiniiiui^sinio Sanlabareno sotto colore di

porgere un esonipio di terribil vendcKa conlro un
rco di lesa maesta. Ma ben allro era il fine che ag-

giungere con cio voica qucll'esecrando.

Avea piii >olte il Scnalo reilerale le sue fervo-

rose istanze per la liberazione del principe, ma Ba-
silio era slalo sempre saldo sul niego ; anzi noialo

di (ante suppliche avea minacciata pcna la vita a

chi piii glie ne porgesse preghiera. Di che iion e a

riferirc quanto adontasse e quanio si dolesse il se-

nalo, il quale non voile piu nemmeno salire al pa-

lazzo iniperiale.

Quesia cosa dispiacquc a cuore a Basilio; ma veg-

gendo di aver egli il torto cerco di riamicarsi con

(|ualche genlilezza quegli animi inaspriti , cd invi-

lolli un di a un solenne bancbetlo. Nou sa la mia

penna descrivcre la niunilicenza dei Testosi appa-

rali, Io splendore dclle drappcrie, la sunluo*ita delle

mense, la ricchczza dei vasellaiuenti, la delicalezza

delle vivande, la squisitezza de' vini, la copia e la

eleganza de' paggi e de' servi messi nelie piii sfol-

goranti divise. Solo 6 a nolare che nellampia sala

deH'appreslato convilo rilucenli di finissimi e sva-

riatissimi niarnii, lampeggianle di argeuli e di ori,

radianle di faci c di lumiere, adorna dclle piii pre-

giale slalue e dei piii vaghi dipinli della Grecia ,

arricchita di splcndidi Irofei, spar^a di verdi ghir"

lande, olezzanlc di fiori e di rarissirai profumi era

poslo sovra di auralo bracciuolo un pappagallo il piii

bello che mai si vedessc per la ricchezza delle sue

penne e la vivacilii di smaglianli colori che rassem-

bravano le piii fulgide tinle dell'iride. Queslo va-

riopinto ucceilo indiano chc era prima la delizia e

il sollazzo del giovano principe, rallegrava a quando a

quando con qualcbe piacevol mollo i convilali. Mentre

tuiti erano inlesi in mezzo ai piii dilellevoli e festivi

ragionari a guslare il gralo sajiore de' cibi imperial!

e la dolcezza e la generosila de' prelibati liquori ,

ecco il pappagallo cbe da lunga ora non avea piii

trincialo parola, con voce alia e scolpila — aime

,

grido , aime Leone, signor niio — e Io ripete piii

(iaie. A questo improwiso laoiento dettero i convi-

lali in un largo pianlo di compassione per I'infelice

principe che menire essi giocondavano tra le deli-

zie della mensa, gemea abbandonato eJ oppresso tra

i palimenli del carcere , ma non si allcniavano di

domandar grazia per lui, slanic il severo divieto. An-
ch'csso I'iniperalore Basilio ruppe in gran pianto e

non polendo piii reggere agli acuti slimoli del pa-

tcrno affelto che rideslalo se gli era prepolcnlemente

per si lievc e frivolo accidcnie niando toslo con islu-

porc e infinito piacere di tutti che 1' imprigionato

principe tolto fosse al carcere e condollo al sno co-

spetlo.

Appena il liberalo principe compar^e nella gran
sala, un lampo di gioia brillo sfolgoranlissimo su

ogni vollo, una lacrima di lenerezza sgorgo da ogni

ciglio e niuno si pole tcncrc dal rompere in feslosi

plausi e dare in replicate viva e segnalale acclama-
zioni all'adoralo principe, il quale riboccanle di gioia

e sfa\illanle d' amore si lancio al collo palerno e

quindi Ira gli amplcssi della lencra consorte e dei

lieti commensali sfogo la piena di quella impensata
allegrezza che inondavalo a ribocco.

Per lal maniera il calunnialo Leone rientro nella

grazia del ricreduto genilore e comincio a gover-

nare con sapienza e con amore il suo impero , il

quale se era cadulo in (ristizia ed in lutto per la

disgrazia a lui incolta, risor^e alia gioia e alle spe-

ranze, allorche Io seppc improvvisamente rilornato
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a liberla e rendulo al glorioso reggimenlo del suo

reame.
XXIII

II tn'onfo delta giustizia

L'ioiperator Basilio conosciuta I'innocenza del suo

figliuolo, coiioscer nori seppe la malvagiUi di Sanla-

bareno e piuKosto che stimario uoqio maligno , lo

ebbe pej ingaDtialo. La bonla del cuore c' induce

tantc voile a neppur sospetlare di alcuue azioni

che iioi non saremmo gianiraai ardili di commet-
tere. Torno moUo caro a Basilio 1' esscrsi riconci-

liato pienamente col suo Leone c per darne una pu-

blica dituoslrazioue bandi una solennissima caccia ,

di cui era oltre modo appassionato. Mentre era adun-

que sul cacciare e inseguiva un grosso cervo acca-

uoggiato da velocissiiui veliri che stavan gia per az-

zannarlo, la perseguitata fiera giunla sull'orlo di pro-

fondo burrone die volla c accecata dalia sua ira, e

piena di rabbiosa bava corrcndo a roUa a rotta per-

cosse nciriinperalore, a cui diede di un aculissirao

morse. Furono losto intorno a lui servi a curargli

la ferita, a tergerle il sangue, e lavarla di vino, a

spruzzaria di balsaino e di salutari erbetle medica-

lela fasciaria con flnissiuie pezzuole di seta. Non
turbalo punto Basilio da questo case , ne curando
la sua piagaseguito lutlo quel di a cacciare. Di che
coniincio la sua ferita a sdcgnarsi , a incrudire e

infistolire sicche a corto spazio, riuscito vano ogni

rimedio, cancreno e produsse la morte aH'irnpera-

tore, la quale avvenne nell'anno 886. Pricipc sag-

gio e forte , nieritamenle compianto da tutlo I'im-

pero, c degno di molta commendazione, se dato non
avcsse piii di una volta in biasimevolissime disnrbi-

lanze che hanno di brutla maccbia deturpata la cbia-

rezza delia sua gloria, coiumecche aggirato dalle per-

fide arti, c Iralto in errore dalle vili lusingherie del-

I'empio Fozio.

Riniasto Leone assoluto signore del trono iinpe-

riale di Bisanzio rivolse le prime sue cure a risla-

urare i danni della cattolica religione. Scoperto che
r iniqno Fozio, il quale si indegnamente usurpato
avea la cattedra palriarcale , usurpar volea ancora
il soglio iroperiale per donarlo a uu suo parenle, e

a fine d' incarnare questo scellerato suo disegno si

era valso della perlidia c delle solenni ipocrisie di

Santabareno , chianio a se due principali niinistri

della corto e consegnato loro una lunga scrittura

ordino che in pieno giorno la Icggessero alle con-

vocate moltiludini sull'ambone dell'augusta basilica

di S. Sofia. Freme di sdegno raffollatissinio popolo

alia parlicolarcggiata sposizione di lutte le astuzie,

di lutti gli inganni, di (utte le froili, e prepotenze

c usur|)azioni e crudelta e ribalderie dello scisma-

lico Fozio e a poco si Icnne che non corresse al pa-

lazzo di lui e avulolo tra mani non gli facesse il

piii aspro governo che dir si possa. Di che temendo
rimpcralore comando tosto a suoi soldali che fosse

iiienato via dalla sua sede e caccialo in esiglio, dove
fra pochi anni divenuto I'obbrobrio c lo schcrno di

lutti cesso miseraiiicnte di vivere in preda a suoi

(Tudeli rimorsi questo astutissinio seduttore
, prin-

ciiial cagionc dclio scisnia de' Grcci originalo dalla

dissolulezza c dail' empicla c nianlenuto dalla pre-
polenza e dall' orgoglio, die per piii di trenl'anni.

lacero orribilmentc I'augusta cliicsa di Dio in oriente.

Ma anche Santabareno porta r dovea la pena del

suoi delilti. Avutolo a se 1' imperalore acremente
riraprovcrandolo gli gitto in faccia tutte le sue ipo-

crisie e perfidie c le crudeli macchinazioni per ergere

sulla sua ruina un trono ad un parente di uu sacrilcgo

e vituperoso usurpatore. Cercava I'iniquo infingitore

di scusarsi e di couimuovere il cuore dello sdegnalo

monarca. 3Ia Leone non voile udire sense ne ascol-

taro preghiere e soffocando ogni sentimento di piela

e di coinpassione ond'era quell'enipio iniraeritevole,

ordino die fosse fieramenle flagellato e ad esempio

e lerrore di lutti (frase molta cara a quell'ipocrila

e che spesso ripetuto avea dinanzi all'imperator Ba-

silio per velarc i malvagi suoi inlendimenti) gli fos-

sero cavati gli occhi e condotlo in esiglio. E poi-j

che si severa punizione non avesse a parere piut-

toslo sfogo di propria vendella, che pena di stretta

giustizia , voile che quello sciagurato provveduto
fosse di larga pensione, finche gli bastasse la vita.

Furono in breve renduti alle lor sedi i Icggitimi

vescovi discacciati e sbanditi, guiderdonati dei sof-

ferli patinienti i fedeli sacerdoti e collocafo sul trono

palriarcale di Coslantinopoli il principe Stefano vir-

tuoso fralello dell' imperalore. Cosi per le provide

cure e per il catlolico zelo del magnanimo Leone

si videro giuslamenle punili i malvagi
,
prcmiali i

buoni, estinto lo scisma, ridonata la pace alia chiesa

e la tranquillita all'impero. prof. Alessandro Alti.
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CHIESA E MONASTERO DEL'l'cmILTA' AL PRESEPiTE COLLEGIO DEGLl STATl UMTI Dl AMERICA.

Quesia Chicsa congiuuta ad uii Monastero di Mo-
oachc Salesiane venne edificata da Francesco Ba-
glioni Orsini, c compiuta I'anno 1603. Lc Monadic
Domcnicane the n' ebbero fino a pochi anni indie-

tro il possesso ampliarono il Monastero e rifecero
la chicsa con archileltura di Paolo Marucelli , la

facciata pcro e disegno di Carlo Fontana cd il bas-

sorilievo bellissimo che ivi si vede fu eseguito ,

da Vincenzo Felici scolare di Guido , ie statue di

stucco sono di Antonio Raggi. La tribuna fu dipinta

dal Nappi che vi rappresento parecchic storie allo-

sivealla Vcrgine Maria, inadre delt'umiha, alio stcsso

arteflce si attribuisce pure il quadretto dell' altar

.
maggiore. Le pitture della scconda cappella sono
deirAliegrini, di cui e pure il quadro con S. Mi-

chele Arcangelo che scaccia gli angioli rihelli. L'ul-

tima cappella fii abbcllita come si vede da D. Anna
Colonna con architcttura di Pietro Vecchiareili. Le
sculture cd i bassi rilicvi sono del Cavallini, le pit-

ture della volta di Micltelangclo Ccrruti.

Sin qui il A'ibby- ora riportiamo cio che ne disse

il giornalc di Roma del 1 Febbraio del corrente anno
in occasione che la Santita di Nostro Signore si con-

dusse a visitare questo riannovato ed assai abbcllito

locale destinato al Collegio Americano; opera che e

segnata ne' fasti del suo PontiGcato gloriosissimo.
If Domenica 29 gennaio nella Ven. Chiesa delta del-

rUmilta, dagli Alunni del Collegio degli StatiUuiti
di America fu solcnnizzata la fesia del geandc Vc-
scovo di Ginevra S. Francesco di Sales. L' autoro
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di quel Collegio , il Sojisio Pontefice Pio IX, che

non avealo ancora degnalo dell' Augusta Presenza

Sua, scelse all'uopo quel giorno, il quale fu vera-

menle il ben arrivato e fausto non solo per quei

giovani , che ardevan6 di porgerc un alteslalo so-

Icnnc di devozione e di gratiludine aH'Otlimo e Mas-

simo Padre, loro munilicentissimo bencfatlore; ma
piir quauli cziandio hanuo a cuore di prender parte

a quei fatli, che sono luminosa prova dell'increuieuto

c delia dilTusione pcrenne della nostra Sanlissima

Eeligione. Difatti queslo istituto , che e sorto in

mezzo a cento altri, onde va superba Roma , Sede

della Callolica Chiesa, fu in lutlo quel giorno og-

gctlo di santa consolazione per ogni guisa di cilta-

dini, che Irassero a visilarlo: e sul primo mattino,

dilTusasi la nolizia che il Santo Padre vi si sarebbe

dal Vaticano condotlo, una immensa folia vi accor-

se, e ne fu pieno non solo il sacro edificio, ma le

sale e i coretti che lo circondano. Era quella il

Core dclle danic c del patrizialo romano; era Telella

degli esleri che qua soggiornano, franccsi, inglesi,

americani, che dcsiderosi di bearsi nell'assistere al-

rincruento Sacrificio celebrate dal Vicario di Gesii

Cristo, aniavano di ricevere dalle Sue Mani il Cibo

degli Angeli. La chiesa, ricca di ornati, di pitlure

f scollure, era crescinta in decoro per semplice fe-

slivo apparato. Gli alunni americani, che sono nel

Collegio Urbano della Propaganda, eransi unili per

la circostanza a quelli del uuovo Collegio, e tutti

in cotla aspeltavano Sua Beatitldine, che sulle ore

otto anlimeridiane entro nel tempio , ricevuta aila

jjorta dagli Eminenlissimi signori Cardinali Alessan-

dro Barnabo prefetto generate della Sacra Congre-

gazione di Propaganda Fide , c Prospero Calerini

Prefetto della Economia di essa S. Congregazione, dal

Segretario della medesima Monsignor Gaetano Be-

dini Arcivescovo di Tebc, e dal raolto reverendo

1). Bernardo Smith Monaco Cassinese pro-rettore

del Collegio. II Santo Padre voile nella celebrazione

del Santo Sacrifizio cssere assistito da Monsignor

Bacon Vescovo di Portland, negli Stati Unili, e da

Monsignor Goss Vescovo di Liverpool. II raccogli-

uieato, la compunzione, lo spirito della fede piii viva

che tutla I' adunanza pcnetrava , specialmenle nel-

I'atlo che il Santo Padre veniva corroborando col

Pane dei Forti non solo quei giovani che aH'ombra

del Santuario si educano al minislero ccclesiaslico,

nia tulta la numerosa schiera delle dame e dei si-

gnori accorsi nel tempio, fu colanto sublime cosa

,

da polersi meglio concepire che descrivere.

St'A Santita' ascollata quindi la messa, celebrata

da uno de' suoi Cappellani Segreti, con tulto il sue

nobile corteggio, e gl'illustri personaggi che aveano
assistito alia sacra funzione entro nel Collegio. Sulla

porta lessc questa iscrizione :

SVCCEDE . MAGNE . PIE
. Et . Veterts . Ec . Novi . Parens . Orbis

His . Aedibus . Succede

Quas . Americanis . Tuis

In . Ecclesiae . Spem . Instituendis . Aperuisti

Tibi . Alumnarum . CoeCus . Vniversus

Tibi . America . Tola . Gestiens . Plaudit.

Et . Placala . Et . Fausta . Omnia . Adprccatur
Sic . Gregoriatiae . Aemulator . Gloriae

Cunctis . Ephebea . Nationibus

Des . Dedices . Feliciter

Salito al primo ripiano il Santo Padre sulla parele
sinistra, che dal rampante della scala melte nel cor-
ridoio principale, si degno Icggere la Epigrafe mo-
numentale , che ricordera ai poster! la istituzione

del Collegio, e la quale e cosi concepita :

Providentia

D. N. PII . IX . PONT. MAX.

Amplificatoris . Christiani . Nominis
Quae . Domus . Antiqua . Fuerat . Virginum . Salesian.

Banc . Alumnis . Americae . Barealis . Foederatae

In . Ecclesiae . Spe7n . Doctrina . Et . Pietate . Excolendis

Aere . Suo . Comparavit. Congregatio . Fidei . Propagandas
Tanti . Operis . Institulionem . CoUata . Pecnnia . luvere

Catholici . Cum . Episcopis . Atneric . An . MDCCCLIX.

E progredendo il Santo Padre entro nell' Aula
massima, e si assise sul nobile Irono a dossello. Que-
sta sala, amplissima, era nobilmente decorata. Nella

parete di mezzo sotto ricco padiglione vi faceva su-

perba mostra di se lo slupendo Rilrallo di tutta in-

tera la Persona Augusta del Somjio Pontefice, de-

slinalo a ricordare la venerata efligie del MuniBco
Fondalore. Attorno al quadro eran disposte in or-

dine le seguenli festive iscrizioni

:

I.

Eia . Age . Nova . Pubes . Plausus . Extolle

En Supromus . Pastor . Adest

PraesenCi . Beans . Suo . Ore . Natos

U.

Salve . Clara . Luce . Nilens . Dies

Quo . Parenlem . Optimum
Excipiunt . Laeti . inter . Vlnus . Filii

III.

Qui . Nobis . Auctor . Es . Communis . Laetitiae

Nobiscum . Fruere . Sincero . Gaudio

Hodie Amor . Et . Laetitia . Natos Patremque

Maiori . Simul . Amplexu . Floveant

IV.

Vt . Tellus . Nitido . Retecta . Sole . Affulgel

Sic . Nova . Pubes . Laetitia . Exultat

Dum . Illam . Adventu . lucundissimo

Pater . Benigne . Recreas
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Salve . Pater . Sancte . Optimo

Tuts . Curis . Aedes . Renidens

lamdudum . Gcstit . Palerni . Vultus

Serenum . Vidcre . lubar

VI.

O Pax

Tc

Vtinam . Candida
Vsque . Vigeat

Et . Multa . Per . Quinquennia
. Nobis . Deus . Fiorentem . Sospitel

Mcntrc luUi gli aslanli erano serviti di iaulo rin-

fresco, gli Aluiiiii del Collegio Urbano canlavaiio con
1' accoQipagnamento di piena e sceita orchestra un
Iniio, posto in musica c dirello dal Rev. signor D.

Lorelo lacovacci
, professore di canto ecclesiaslico

in quel Collegio. Nella nobile ragunanza, che prcn-

deva parte alia festa , nolavansi Sua Eccellenza il

signor conte de Go^on, Generale coniandanle la Di-

visione francese in Roma, ed il signor Stockton Mi-
nistro degli Stati-Uniti presso la Santa Sedc, ed il

suo Console, nonche S. E. il sig. Marchese Antici,

Senatore di Roma.
Intanto il rev Pro-Rettore con tatii gli Alunni

si fecero ai Piedi del Santo Padre a renderc le do-

vule grazie del bcneficio iusignc dolla istituzionc ,

di cui erano chiamali primi a fruire. E il fecero

prolestandosi al Sojimo Pontefice che I'individuale

senlimento di gratitudine confidavano essi non sa-

rebbe smenlilo dai fatti, che la Santa Sede e la pa-

tria aveano il diritto di attendere da loro. II circo-

scrilto utTicio dei giovani fu da Monsignor Bacon ,

Vescovo di Portland , esleso secondoche richiedeva
I'imporlanza della istituzionc. E quel Prelato, inter-

prete dei scnsi dell' E[)iscopato c dei fcdeli degli

Slati-Uniti, a loro nome parlo a Sua Beatitudine
;

e ricordati i titoli di riconoscenza che gli Ameri-
cani del Nord professano alia Santa Sede, non pote
tenersi dal non confessari' i beneGci speciali che la

Santita' Sua avea resi a quelle distanti regioni, ove
egli era testimonio del progredire che fa la Reli-

gione Cattolica , Apostolica, Romana, e della vene-
razione che ogni ordine di ciltadini nutre per la

Sacra ed Augusta Persona del Som.mo Po.mekice.
II Santo Padhe accettando con Cuore commosso

tante significazioni di omaggio , ne fu lieto oltre-

modo. Accrebbe poi il conlenlo ricevendo daH'Emo
signor Cardinale Barnabo un indirizzo, che gli Alun-
ni del Collegio Urbano della Propaganda, di quel-
I istiluto che compendia in se la rappresentanza della

universalila della Chiesa Cattolica, vollero si umi-
liasse a Sua Santita' (|uale espressione dei senti-

menti che animano nelle presenti condizioni sociali

e politiche (|uei giovinelti , che nel successore di

Pictro veggono il Padre Universale dei credenli in

Gesii Cristo. Finalraente gli Alunni del Collegio anie-
ricano aggiuascro un' altro attcslala della seutila

gratitudine. Ciascuno avea tradotte nel linguaggio

della poesia le proprie emozioni; e supplicarono il

BEATissuioa non isdegnare di ascollarle. I piii avea-

no scrilto nella favella inglese ; ma vi furono an-

cora delle composizioni latine francesi ed ilalianc.

Delle quali ne fecero poscia umile offerla in un li-

bretto che le conleneva messe a stampa.

II Santo Padre a somiglianti aCfetluose dimostra-

zioni non ritcnne piii la parola : e giralo il pene-

trante sguardo sugli Alunni, o su quanti altri em-
pivano I'aula, parlo in quesia sentenza: « uno dei

primi pensieri dei Sorami Pontefici csser stato di

propagare e conservare la fede nel raondo : aver

percio rivolte le cure alia erezione di collegi in que-

sia Dorainante perche da lutte le nazioni vi fossero

educati i giovani che nei luoghi delle catloliche mis-

sioni I'avessero predicala. Egli percio con la fonda-

zione del nuovo collegio non aver fatto che segui-

re r esempio dei gloriosi Suoi Predecessori. Sem-
brargli quindi aver piuttosto adempito ad un dovere,

che acquistalo un nierilo. Dipoi fattosi a mostrare

quauto gran bene fosse questa Fede, vero dono del

cielo , che solo ci e stato largito a sollievo e con-

forto delle umane vicende, ed in questa che 6 pur
Iroppo valle di lagrinie , aggiunse deplorare Egli

grandcmente ciie quesia slessa Fede venga in ispe-

cial guisa combaltuta ai nostri tempi; e questo solo

formare adesso il Suo vivo e profondo dolore. Non
esser d'uopo cercar le carceri e i martiri delle an-

tiche persecuzioni ,
quando ciascuno e testimonio

della guerra che non dissimile si fa ora alia Cat-

tolica Religione , e a chi ne sosliene la purezza e

la integrila. Non doveriie noi meravigliare : que-

sto fino dalla culla esser stato il retaggio di lei,

che fra le persecuzioni e le avversiia nacque e crebbe

e cosi continua il glorioso camino. II Vangelo di

quel giorno ricordarlo assai opporlunamente. Che se

in mezzo alia persecuzione fia d' uopo armarsi di

maggior costanza, maggiore appunlo esser I'afflizione

del Suo Cuore nel vedere che in questa slessa pe-

nisola, che fu tanto da Dio privilegiata non solo col

dono di questa Fede, ma con qiiello di esserne il

centro e di possedere la Sede piii Augusta della

terra , le monti ed i cuori andavan perdutamenle

stravolti. E soggiunse : No , non Ci fan timore lo

armi e gli armati, ne le forze di un qualunque po-

tere. Non e la perdita del tcmporale dominio che

ne produce nel Cuore la massima delle afflizioni.

S'abbian pure disgraziatamenle i cooperatori di que-
sta perdita le censure della Chiesa, e quindi siano

abbandonati alio sdegno di Dio, qualora non si ri-

volgano alia Sua Misericordia. Mollo piii Ci affligge

e spaventa il pervertimenlo delle idee; quesl'orrendo

male di tulte falsarle. II vizio, difatti, 6 preso per

virtij; la virtii presa per vizio. Si giunse perCno in

qualche cilta di questa prvera Italia c fare la vera

apoleosi del sicario e dell' assassino ! E mentre si

prodigano acclamazioni ed encorai agli uomini ed

alio azioni le piu malvagie, si ha il coraggio di cbia-

mare ipocresia, fanatismo cd abuso di Religione la
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costanza nclla fcde e la slessa Episcopalc fermezza

iicl tulclarnc Ic sante ragioiii c i provvidi bciicGzi.

E dissc ora piii die luai csser tempo di prcnderne

le vendette in nome di Dio; c le vendelte del Sa-

cei'dozio e del Vicario di Gesii Crislo non esser che

la preghierae I'orazione, perche tulti si convcr.tano

e vivano. II somnio dei iiiali esser purtroppo la cor-

ruzioue del cuore e il guaslo dclla luenle
;
queslo

non si poter vincere che col massimo dei miracoli

da operarsi da Dio, e da intercedcrsi colla preghie-

ra ». Alia quale con parole veranicnlo ispirale, cosi

il Santo Padre era sopra di so levalo, esorlo lutli

c specialmenle i giovani destinali a porlar la Fade

nei loro lonlani paesi.

Dopo il discorso, Sua Santita' levalasi menlre im-

parliva con voce commossa I'Apostolica benedizionc,

tutti gli aslanti erano genuflessi. Sui volli di ognuuo

leggevasi rammirazione: i cuori .palpitavano : nes-

sun ciglio era asciullo. E mossosi, tutii Irassero in-

nanzi, e a vicenda si sospiugevano verso I'Augusta

Persona , loccando chi gli abiti , chi le mani , chi

nuovamente prostrandosi, a slampare sopra di Essa,

come potevano, un affeltuoso e riverenle bacio. E
sconlratasi con S. E. il sig. conle DeGoyon Sua San-

tita' si benigno esprimergli riconoscenza perche

avendo falto disgombrare nel vaslo locale le iruppe

francesi che vi erano acquartierate , avea contri-

buito ad accelerare I' inaugurazione di un istiluto

a cui e legato il fuluro sviluppo del cattolicismo

nolle vaste conlrade dell'Unione americana

PITTURA DI LORENZO SEVERINATE NELLA CIIIESA

DELLA MADONNA DI CALDAROLA (1).

La pitlura che prendo a descriverc venne eseguita

sopra un' asse di olivo. La sua altezza e di nielro

uno c cenlimetri trenta , sopra setlanlaquattro. II

fondo, dove e soprapposto il dipinlo, e per intero

copcrto di oro (inissimo, che si conserva ancora nella

sua prima lucidezza.

Nel bel mezzo vedesi ritla in piedi la Vergine di

Nazaret in contegno malronale, sul cui braccio de-

stro sla il divin Figliuolo. Le sue braccia sono al-

largala c distese verso il tcjrreno. Stringo con le mani
una lunga cinlura o lista color d'oro orlata di rosso,

sopra cui erano scrilte Ici parole , che riferiro in

noja , senza garantirne la verita , e che ho copiale

da un'aritico manoscrilto conservato in (juella segre-

teria comunale, giacclie or.t di noche lellere cifrate

si conoscono appcna le forme (2). Oucsia cintura si

diparte dalla spalla sinistra, attraversa il suo pello,

passa quindi nella niano dritta presso cui 6 scrillo

- Uiutcr, - e dopo di essere calata nel basso del (|ua-

dro, salisce nella mano sinistra, dove ha Icrmine, e

du\<' 'ii legge la parola - dha. - Un vcio bianco at-

torn!: \\ viso purissimo della Vergine, e un lernbo

si vedc i)enderc dalla sinistra spalla, andandosi a po-

sare il reslo sul verginal suo petto. Sopravi porta

XXXXI lAvR.g.TH/S S "I ST
ISVB AMMO POM'M' M-CCCC L

un manto turchino foderalo vcrde, piultosto ampio,

che le ricopre tulta la persona allravcrsandosi so-

pra le ginocchia : la vestc rossa era coperta di ri-

cami in oro: (i scinta, e nondimeno si dispiega con

naturalezza a cannelli. Non trovi qui nella vesle, e

nel manio la solita maniera di Lorenzo, che abbel-

liva di fiori , e di arabeschi le stoffe , cd i serici

tessuli, perche dal mauto puo dirsi il ricanio (|uasi

scomparso , e per sino la tinta , che in origine era

azzurrina, e perche alia vesle e slata data una ver-

nice, la quale ha sensibilnicnte alterato il color ros-

so, ed i soprapposti lavori in oro, che forse lornia-

vaiio una specie di broccato. Nella prima giuntura

dulle di(a anulari d'ambeduc le mani vedesi infilato

un'anello di oro.

II divin Pargolo niostra di star posato sul braccio

materno, dove si regge perche si liene atlaccato cOn
la sinistra al collo dclla sua madre: il capello e bion-

do, folio e riccio: porta una tunica giallognola, scol-

lata , stretta ai lombi da una fascia bianca con al-
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LUiii tocchi verdaslri : le ninniche sono luiighc. E

scaizo affallo, e con la destra s(a in alleggiamento

lii licnodire. Da alcuni resli di filelli dorali, clic ri-

liilgoni) qua e l;i, si rileva die le vesli, laiUo del-

r uno, ([uaiilo dell' altra iuimagiiie orano fimbriate

d' oro. 11 liambino ha sul capo I'aureola, conK! la

Madonna, c in quella dclla Vergine a caratlcii do-

rali c grafliti si legge il solilo salnto - Ace maris slct-

la. - E qui dobbiamo lamenlare 1' allerazione dclle

carnagioni , cbe uscirono sempre dal pennello del

mio conrilladino vi\ide c frescbe: perciocche lollo

uii poco di vcrniiglio nelle gote, e sullc labbra pos-

sono dirsi giallognole ,
per cagione forse della sof-

ferta umidila. Gli occhi delle due descrille imma-

"ini guardano molle figure collocate ncl piano del

quadro, che descrivero piii innanzi. A sinistra della

Vergine sono quallro figurine intere, ed altrellanio

a des(ra. Le prime qualtro a livcllo del vollo di Lei

sono gcnullesse sopra due masse di nuvole a due a

due, fra le (|ua!i riconosci S. Pielro dalle due chiavi

doralc: slanno col capo scoperlo: sono barbule: por-

lano vesle c manto. Piii sotlo a livcllo dei gomili

di Nostra Signora veggonsi sirailmentc a due a due

per ciascuna banda le altre quattro figurine, pur gi-

nocchioni , posate sopra altre nuvole. Tre di loro

portano il capo scoperto, la veste c il manto : tra

qucste ben si distingue S. Sebasliano con in raano

[
alquanle frecce. La quarla poi ha il pluviale di scar-

i lallo foderato lurchino con stolone giallognolo, e tri-

rcgno in testa dorato, e ricco di gemine. Tutli que-

sli Santi, cccettuatone uno, sono barbuti; e ciascuno

sla rivollo con la persona verso I'augusla Regina del

cielo con diversa movenza. Le tinte adoperaie nelle

vcsti quali sono rosse ciliegio, e quali giallognole,

alcune verdine o turchine, altre tane, ed auche di

color cenere. Portano tutli I'aureola.

La Madonna, che e il soggetto principale, si vede

sollanto per meta; perche il nostro Lorenzo colloco

avanii le sue ginoccbia due grandi lavole , una a

drilta e I'allra a sinistra, lasciando uno spazio iiel

mezzo: una di esse e sostenuta iiel davanti dal pa-

Iriarca S. Francesco, die ha in testa I'aureola, c da

due confralelli disciplinati, veslili di sacco bianco,

con un'apertura nelle spalle di llgura ovale per po-

lersi meglio (lagellare. Dirimpelto a questi regge la

lavola un'altro Santo, pur minorita, S. Aolonio di

Padova, insieme ad allri due disciplinali (3). I con-

t'ralri hanno il cappuccio in lesla, ma il viso sco-

perto. Le sei figure che fan mostra di sorreggere la

ta\ola, icngoiio gli occhi iissi verso la gran Madre
di Dio. Sopra essa lavola slanno genuilessi setle con-

I'rali inleramente incappurdati, rivolti anch'e-^si alia

Madonna, che suppiicano a mani ginnle: a loro dap-

presso veggonsi due donne, forse per dimostrare che

alia confralernila erano ascritte anche le sorelle.

L' una e vccchia con veste verdina , ammantala in

lesla e in tulta la persona di negro. L'altra e gio-

vane con veste di color rosa : ambedue affilano lo

sguardo nella divina JIadre stando ginocchioni a

mani piegate. Sopra la stessa lavola, ed a tergo del

gruppo ora descritto, sono posate due casse con so-

pra alquanti libri foderati quali di rosso , e quali

di verdino, e due mazzi di chiavi. Nel davanti d'uiia

delle casse si legge - conserva, - e nel prospelto del-

I'altra - mons Virginis -.

Ora porlando I'occhio sull'altra lavola a sinistra

di chi osserva questo dipinlo vedcsi esserc anche

questa sostenuta nel davanti da S. 31arlino vescovo

di Tours che era uno dei protcllori di Caldaroia ,

il quale e poslo nel mezzo, e da due allre pcrsone.

E Iradizione, che possauo essere due soggetli della

famiglia Varaiii, duchi di Camerino. II Sanlo indossa

un lungo caniice, che si affalda presso restreraita,

ed un pluviale rosso lumeggiato a oro con una croce

nel cappuccio larga , e cosi lunga che I'asla drilta

va a lerminare a pie del pluviale, che e di anlichis-

simo taglio a forma di pallio (4). II supposto duca,

che sta a mano drilta, ha i capelli bioudi, un ber-

relto di veliuto negro in capo di forma rolonda, una

toga negra corla sino al ginocchio, e la calza di co-

lore rossiccio slrella alle coscie. L'altro giovauissinio

ha una lunga capigliera bionda , la veste rossiccia

strelta ai lombi da una cinlura. II collare e i ma-
nicliini rivollali della vesle sono di colore oscuro.

Dirimpelto ai Ire soggetli ora descritli reggono que-

sla ta\ola S. Gregorio di Spoleto martire, verso il

quale il popolo di Caldaroia senliva particolare de-

vozione come suo comprotellore , ed un' allro sog-

getto. II Sanlo e persona di mezza eta: ha I'aureola,

i capelli caslagni , la veste rosso ciliegio , e la so-

prawesle cencrognola mostreggiata di lurchino: l'al-

tro e scapiglialo con veste rossa, calzc color carne

e scarpe negre: ambedue hanno il viso rivollo verso

la Vergine.

Anche sul piano di questa seconda volta trovi nel

mezzo una cassa coperchiala nel cui davanti e scrit-

to « conserca », e sopra e posato un libro fodcralo

rosso, ed allro mazzo di chiavi: in un canto della

cassa vcdesi una lazza plena di monele, e neH'altro

la terra di Caldaroia turrila e merlala, com'era in

aniico, sopra la quale lanto la divina Madre, quanto
il Divin Pargolo tengono rivollo il loro beatissimo

viso.

Questo dipinlo venne commesso dal B. Francesco
da Caldaroia minore osservanle che avea ienerissima

devozione verso la grar Madre di Dio (5) a Lorenzo
Severinale mio conciltadino, che vuoisi fosse amico
del bealo e (he venae forse ad allri preferilo per-

che godeva il nierito della ispirazione divina nelle

figure de' Sanli. Egli esegui questo lavoro nell' an-

no 1481, come nolo di pro')ria mano a pie del qua-
dro (6).

Fu divisamento del S. Religiose di fame dono
alia confralernila dei Disciplinali jjerche I'avca gia

eretla nella sua palr^'a .sotlo gli auspici di qiiesta

Regina del Cielo. Voile il Bealo, che a pie del .)ua-

dro fosse rapprcsentata la terra di Caldaroia. e vi

fossero figurali i protettori celesli di essa ,
perche

era pairia di lui. Voile che vi fosse efligialo il pa-

iriarca S. Francesco, e il tauraaturgo S. Anionic ,
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perche il committente apparteneva al loro ordine ,

cd i fratelli e le sorelle dei Disciplinati perche alia

pia unione di questi inlendeva affidare la custodia

e I' amminislrazioiie del Monte di Picla fondalo a

preinura di Lui dal Comune di Caldarola. Voile simil-

menle die vi si dipingessero i danari, le casse, le

chiavi ed i libri, perch(i sono i mezzi necessari pel

regolare andamento di un Monte di pieta. Voile fi-

nalmente die si imprimesse in una delle casse il

motto « mons Virginis » perche fu suo pensiere che

si chiamasse Monte dclla B. Vergine , e che nelle

altre due si scrivesse la parola « coaserva » due volte

per raccomandare la conservazione di tutto, Non a

caso si vede il ritratto del disgraziato Giulio Cesare

Varani, a quei giorni duca di Camerino, perche forse

avra aiulato e coll'opera e col danaro questa berie-

ficienza a sollievo dei poveri.

La piltura di cui si paria non e stata mai cono-

sciuta tutla inlera dal pubblico , perche un' orna-

inento inlagliato in legno, che fu posto nel davauti

da tempo remotissimo la ricopre nella maggior parte,

onde vedesi soltanto per via d'un fiaestrino di for-

ma ovale il viso bealissimo ed il busto di Maria

Vergine col Bambino. Queste due sole figure ven-

nero incise in un rame da Sebastiano Ronchetti, il

quale vario le Osonomie, gli atteggiamenti, il pic-

gare delle vesli, e persino le posizioni. Le dette due

immagini, e niente piii, si veggono pure in un di-

segno di Vincenzo Roscioni litografato da Cololcni

e De-Angelis di Macerata. II trovarsi questo dipinlo

del tullo coperto sara slato forse cagione, che pas-

sasse inosservato al marchese Amico Ricci, che niente

ce ne dice nell' applaudita opera sulle arti e sugli

artisli della Marca di Ancona.

Ho stimato che il disegno dell'lntero dipinto ve-

nisse qui riportato , cosi per la maestria , con cui

vedesi oseguito, come per i fatti storici, che in se

racchiude. Sarebbe desiderabile che fosse restituito

agli occhi degli intelligenti e agli amatori delle belle

arti, togliendo quell'ornalo di legno, che imjiedisce

di godere I'insieme di una pittura pregevolissiraa ;

tanto piii perche se dovcsse continuare a rimanero

coperto potrebbe solTrire piii grave danno.

Ed acciocche non venga punto diminuilo il me-

rito a queslo dipinto, voglio qui notare, che, come
non fu possibile ad ailri di esprimere quella sor-

prcndente giovialita non disgiunta da angelica mo-
destia imprcssa da Lorenzo nel viso della Vergine (7)

cosi non e riuscito noppure al mio discgnatore, bcn-

che vi poncsse grandissimo studio , e piii volte vi

tornasse sopra con la matita. I lincamenli son quel-

li, quelle le movcnze; ma pero manca ((uel non so

che di divina inspirazione che cbbe I'autore. Basti

il sapersi, che e comune credenza , che fosse quel

volto di Paradiso pitturato per mano di un' Angelo,

c tutto il resto dal Scverinate.

E qui il pensiero mi porta a considerare che chi

sa quante volte Simone e Gian Francesco De-Ma-
gislris di Caldarola pittori, che fiorirono nel succes-

sivo secolo decimosesto si saranno specchiati nel di-

pinto del mio concittadino Lorenzo.

E perche venisse aumentata I'antica e fervida de-

vozione verso questa santissima Immagine insigne

per miracoli risolvettero i Caldarolesi di trasportarla

nella Basilica di S. Niccola di Tolcntino nel tempo
in cui I'esule Sommo Pontefice Pio VII tornava dalla

Francia, c transitava per quella cilta, acciocche fosse

da Lui coronala, siccome fece, ccn le sue venerate

mani nel 17 maggio 1814.

E per dir tutto nel 1770 a spese della Coofrater-

nila in testimonio di aniore e di riportate grazie fu

rinnovala ed ingrandita I'antichissima chiesolina, che

sorgeva extra portam novum ad onore di Maria San-

tissima, alia cui fabbrica fu sin dal principio, an-

nesso il Monte di Pieta in sollievo de' poveri. Dalla

esislenza di questo Monte attigua alia nominata chie-

solina, tanto la Madonna, quanto il piccolo tempio
vennero appellati « Del Monte », e sotto questo norac

sono da remotissimo tempo generalmente conosciuti.

La devota immagine riscuote fervoroso culto nella

nuova chiesa sopra I'altare maggiore a cura del sud-

detto pio Sodalizio, il quale si gloria avere ia cu-

stodia questo sacro e prczioso deposito.

Conte Severino Seroanzi-CoUio.

(i) Caldarola desunse i nome dai suoi bagru ter-

mali di acque calde. £ una terra antichissima ed in-

dustriosa, la quale forma parte dclla Delegazione di\

Camerino.

(2) Nella li.-ta {che ho fatto lasciare bianca nel di-

segno) si leggevano le seguenti parole .... Mater
domina pax Franciscus a terra Caldarolae sub ego

Maria confraternitae suae idem esse tego

Forse esprimcvano un'aspirazione devota.

(3) tl opinione che il B. Francesco per voto fatto

in tenera eta istituisse fino daWanno 1448 in Calda-

rola sua patria ad onore della Vergine Madre la pia

unione dei Disciplinati, la quale in progresso di tempo

fu aggregata all' archiconfraternita del Gonfalone di

Roma. Sappiamo che lo stesso Beato voile riformarc

nel 1495 le eostituzioni da lui dettate, dove si con-

tengono le prescrizioni da osscrvarsi per il Monte di

Pieta.

(4) Da antiche memorie si raccoglie che S. Mar-

tina fu scelto successivamente a protettor principals

di Caldarola, e forse nel 1595.

(5) Riferiro qui un hrano che si legge nella quarta

lezione del seconda notturno di esso Be ito, perche vi

si enunciano alcuni sotli da me ricordati in questa

desc'-izione « Deiparam quoquc Virgincm tenerrima

devotione est proscquutus cuius imaginein sodalitali

Montis a se institulae dono dedit, quam miraculis

insignem Pius Papa VII ab exilio redux Tolentini

in Basilica S. Nicolai aurea corona suis manibus

decoravil ».

(6) Sub anno Domini MCCGC. LXXXXI. Lauro-

tius 5 pisit.

(7) Nelle memorie che si riferiscono a questa bea-

tissima Vergine leggesi pur quella che quantuque Gu-
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glielmo Pallotta terzo Cardinale di quella famiglia

munificenlissima verso Caldarola, (giacche ovunque ti

lolgi trovi montimenli di beneftcenza dei Pallotta) com-

ynettet'se la copia di questo dipinlo ad ^spertissimo pen-

ncllo, pure non si trovo soddisfatto delta affidata com-

missione.

Sui dipinli del prof. Luigi Cochelli Romano Letlcra

diretta al prof. Vidoni Scullore in Ferrara.

Amico Carmo

Sono ben cerlo clie lerrai come cosa grata il Ira-

scriverli che io faccio in quesla niia un eccellenle

SoDetto ed un cpigrafico ricordo con ainbi i quali

si e inlcso onorare il nierilo del noslro comune araico

prof. Cocbelti dagli abilanti di Capodiraonle, ai quali

dipinse un quadro daltare \otivo per la cossazione

del Cholera del 1S53, ove rappresenlavasi la B. Ver-

gine in gloria col divin Pargolello, S. Rocco pre-

ganle , e V Arcangelo S. Michele , che riraelte uel

i'odero la spada della si rage, dieiro la misericordia

ottenula dalla pielosa Madre. Eccovi adunque i poe-

tici senlinienii che risveglid queslo dipinlo al Sig.

Carboui gia nolo per allre produzioui

Forse di Stella in Stella insino a Dio

Souinio Cocbelli, allor peregriuasti,

Quando gli alii gli sguardi il voito pio

Col luo pennel di Kocco effiggiasli ?

Se alia Vcrgine volgo il guardo uiio

Nelle luci di cui grazia slampasli

Di mia vita mortal quasi m' oblio

E mi sollevo in emisfer piii vasli

;

E salve, esclamo, o popolo dilello

Al Cherubin che pria di morte audace

Or d'amislade messaggero eletlo

Salve, ripeto a Te, genio del bello

Chi' alio splendor dellUrbinate face

Cbiaro rimonii, c non t'olTuschi in quello.

Onore
al prof. Luigi Cockelti Romano

I dii^ini modi deU'Urliinatc riproducendo

II Divino Rocco
Con maeslria effigiava

Facendone invidiabilissimo dono

Mentre nell'anzidctto 1855 lante vitlirae miefcva
rimperviMsante Asialico MorI)o, condaunando al lutlo

prcssoche ogni focolare, il noslro Cochetli Irovavasi

nella sua Terra Bizantina in seno alia cara famiglia.

Palpilanle trascorreva quei giorni per essere cosi vi-

cino a Capodimonlc e leqaeva potesse il morbo in-

^Idiare puranche la sua isola. Ma iinalaionle cessalo,

< nine ^olle la I>i\ina Provvidenza il Hero flagello,

cbbe il Cocbelti un pio invito Ji colorirc il quadro
di cui sopra abbiain lenuto parola ed esse leuue I'in-

vilo di tuUo suo huon grado, e posciacue il Cielo

avealo pcrseverato dal morbo , voile con Irallo di

generosila non nuovo per noi fornire Tassunta opera
.senza alcuna relribuzione. Mi hai moslrata , caro

amico, piu volte vaghczza d'essere informato delle

opere di quest'arteCce e di lui slesso. Sappi pero,

che (juantunque io possa render pago il luo desi-

derio, poichc fin dalla sua lenera ela coiiobbi il Co-
chelli , pure (|ueito non e argomento per una let-

lera, n>a si per un libro. Tullavia per darti a di-

\cdere la mia buona volonia sii conlento che ti dia

un rapidissimo cenno delle principaii sue opere. Fin
dalla tenera eta traluceva ncl Cochetli il raro suo
genio. Bene se n'avvide il Cav. Tommaso Minardi
e presolo ad istruire, rccandolo seco in Perugia ove
reggeva la Cattedra di Piltura neli' Accademia di

Belle Arti, dclia quale era pur Direttore. In breve
tempo fece il suo allicvo eminenti progressi, dimo-
doche nel Concorso Triennale Canova , ollenne la

palma per un dipinlo rappresentante la continenza

di Scipione. Piacemi I'aggiungcre, che quando i Pro-
fessori emisero il loro giudizio sul bozzelto estem-

poraneo, il prof. Landi fecesi a dire a quei valenti

« Signori un bozzelto cosi improvvisalo e ben fatto,

quanli noi siamo , niuno e capace di fare » Opero
inoltre una ricca composizione in dipinlo rappresen-
tante il iransito di S. Gaetano alTapparizione della

B. Vergine. Suo terzo quadro d'invcnzione fu I'Ero-

diade che riceve dal Manigoldo la recisa testa di

S. Giovanni. Colori quindi nella volta del Teatro di

Ferrao un immaginoso Empirco colle celesti Dcita,
ricco componimento di figure maggiori del vero di

un esecuzione che nulla lascia a desiderare si pel

disegno e chiaroscuro, che pel colorilo vivo e na-
lurale, la qual parte si appalesa in tutle le sue ope-
re. Questo dipinlo gli die tanta rinomanza che tulti

gli Arlisli riconobbero in lui un impareggiabile me-
rito superiore ad ogni allro. Fu di sua mano pu-
ranco il sipario del Teatro, e i dipinti delle voile
del nobile quartiere dei Sig. Vitali e Malteucci ed
altri in quella Cilia di Fcrmo. In una volta del pa-
iazzo del Principe Torlonia colori la toletla di Ve-
nere, e vi compose giuocbi di pulti e figure, e pel
Principe Russo Gallizin, colori un quadro a tempera
rappresentante David , che moslra a Salomone la

pianta del Tcn)pio di Gerusalemme ed i tesori per
innalzarlo , da coilocarsi in mezzo alle volte della
sala principale del suo palazzo, ove doveansi porre
le due stupende figure la Giustizia e la Sapienza, e
lulia a fresco sarebbe slata quesla sala dipinta dal
Cocbelti ed altra sala , se morte non avesse rapito
questo Mecenale delle Belle Arti. Gli argomenli dei
freschi dovevano esser Iratti dall'antico Testamento,
e gia fatto aveva il cartone del giudizio di Salo-
mone. Questo quadro ha Egli teste compiuto in una
gran tela ad olio per commissione del Principe Bor-
ghese , che accolse questo lavoro con distinti con-
trasegni degni di lanio Principe. Questa tela fu de-
stinata a formar parte della esposizione Romana seb-
bene allor non compiuta per gentile condiscendenza
del lodato Professore. Venne riconosciuta come opera
inimortale de' nostri tempi. II Giornalc di Roma
N." 116 cosi ne parlava « Grande e la tela del Giu-
dizio di Salomone esposta dal Sig. Laigi Cochetli
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Romano. Essa coiitiene da beu 18 figure in ciascuaa

delle quali si scorge uno speciale confcgno » Una
veramcnte Reale serenita in Salomono, che siede sul

Trono, la ipocrisia nella fiiita madre, la dispprazione

Bella vera, I'attonita ammirazione e il rispetio ne-

gli Astanti. » Tu che sei slato da lui istruilo nei-

I'arle del Discgno non ignori molli allri lavori del

quali e superfluo farti menzione. Tu conosci i molti

cartoni , le invenzioui aU'acquarello , ed i bozzelli

ad olio, che in buon numero si vcdono nel suo stu-

dio, non che i rilralli di figure intere e mezze fi-

gure che sembrano vive e palpitanli. Non voglio pero

!a?ciarti di dire di quelle che a te non son note ,

cioe una B. Vergine atteggiala ad allattare il Di-

vin Pargolo, una niezza Ggura del Divin Redentore

porlaale la Crocc , ed altro quadro parimenti di

niv'zza figura ove e effiggiata la B. Vergine Addo-
loraia , dei quali due ho senipre nella luemoria i

SS. Volti spasimanli per la nostra salule. Questi Ire

dipinli vengono posseduti dal Sig. Canonico Berti-

nelli d' Arii Belle amantissimo. Quindi una S. Ma-
ria Egiziaca , e S. Zaccaria inteso ad insegnare le

orazioni alia B. Vergine Maria fanciulletla. A glo-

ria del nostro Cochetti diro che in tutte queste mezze
figure, la convenienza del carattere e I'espressione

sonosi mirabilmente ritratle , che nulla lasciano a

desidurare. Diro anche a gloria del medesimo due
quadri d'allaro da esso operali, il prime pel Pon-

tefice Leone XII, ed altro pel Regnante Pit) IX. Nel

prirao rappresenta la B. Vergine corteggiata dagli

Angioli, allorche apparve al B. Alfonso De Rodri-

quez nel suo disaslroso viaggio, asciugandogii la su-

(lante fronte. II componimento di queslo quadro la

veduta caraposlre, il compagno in distanza e lutto

sagacemente ordinalo da produrre aggradevolc ef-

i'otto. II colorito sempre quelle di chi ci mostra la na-

tura vera eseguita da chi ha saputo studiare i Classici

del felice secolo deila Pitiura. Cochetti porto un
gran progresso nel modo di dipingerc che dopo lui

si son veduli altri che lo hanno inteso e si e ve-

rlficato in Roma un felice avvanzairicnto. In Siui-

gaglia Palria del Regnante Pontefice erigevasi per

di lui munificenza novella Chiesa nella quale allogavasi

altro dipinlo del nosiro Cochetti, che vi rappresento la

B. Vergine seduta maesto:;a:r,enle su candide nubi

col Divin Pargolelto invcslito da una luce di Pa-

radise, e nel sotloposto terrene ponea atteggiato a

preghiera S. Andrea proleggilerc dci pescatori , e

nell'allra paite S. Nicole di Bari la qual figura con

vescovili paludaiuenli giusta il costume, non e dif-

fi>;ile a riconoscersi nella sua venerabile autorila ,

merce I'atteggiamcnto delle mani merce il cape ri-

volto alia Vergine, il Nocchiero sicuro solca il pro-

celloso mare per rintercessione di es^a. Nel gran-

diose paludaraenle deH'Apostolo, sono ben disposte

le pieghe, e hen componesi in quelia sua grandiosa

Croce istromenlo del martirio. e respressiono dclla

testa c quale si convione a chi dieile il suo sangue

per la Fede. 11 sembiante della Vergine e quelle

del Divino suo figlie sono pieni di alTabili dolcezza,

e mostrano accordare grazie ai supplicant!. Non dire

d'.'ir acconcialura delle vesti, poiche il nostro Au-
lore mostrasi graziato in tutte le sue pitlure da ri-

cordarci le jflorie degli antichi Maestri. Nel terrene

figurasi la sponda del Mare, ove in qualche distanza,

evvi una barca di pescatori che si affaticane a ri-

trarre le reti cd altro lungi da questa con alcuni

viandanti, Questa magnifica opera si puo giudicare

tanto in complesso, che in ogni sua parte bellissima

e non inferiore ad altre da lui fatte e che sta ope-

rando. Nutro buona lusinga , mio pregia'.o Amice
di riabbracciarli in quest' anno, nella Reggia delle

Belle Arli, dove potrai appieno conoscere che il no-

stro Cochetti e uno di quei pechi che trattano con
gloria la pittura islorica, e dove potrai vederc come
queste genie dell' arte non passi gia nell' ignavia !

suoi giorni, allorche Irattiensi a diporto nella sua

deliziosa Isola Bizantina, e dove infine vcdresli nei

recenti affreschi operati nella Ostiense Basilica noii

temere esso, alcun paragone : ed in tale occasione

potresti ivi fondere la porta di bronzo, che pensavi

fare pel tuo monumento, dove divisavi di scolpire'

la visione di Ezechieilo cioe il risorgimenfo de'mor-
ti. « Ossa arida audite verbum Domini ».

Sta sane.

Nota. — Questo nostro foglio dell Alhum fece ono-

rala menzione del lodato monumento r delle sue scul-

ture, nel quale deesi collocare la porta di bronzo.

C. E. P.
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VIRGIMA.

{una rimembranza.)

Bernardino de Saint-Pierre nella sua avventurosa

vita aveva accumuialo, avanti di scrivere, innumc-
revoli idee di morale, e costuaii della societa. Per-

cio i suoi scritti sono il prodotlo del suo pensare,

e Paolo e Virginia in parlicolare. Qui ha deposto i

suoi piu cari sentimenti c belli ricordi.

Con la grazia la piii dclicata , dei pensieri piii

scelti passa alle idee le piii gravi e profonde. Paria

di Dio con una sublimita ad esaltazione di anima,

che si comunica ed inalza a grandi cose. L'universo

intero ci si presenta senza distinzione di nazioni

;

la Divinita non ha che una idea collettiva, e nella

sua onnipotente bouta, lungi dai separare le nazioni

sulla terra, non vede nel genere umano che un solo

Uomo. Questa superlativa idea Bernardino de Saint-

Pierre la divulga neH'ammirabile dialogo fra Paolo e

il Vecchio; dialogo che riepiloga tutta I'opera, che

abbalte I'orribile pregiudizio della nascita, e che per

la sua forma e degno di esser posto in grado di cio

che la greca antichila ci offre di piii bello, e si cre-

derebbe lo spirito del divino Platone, che anch'esso

vede nella natura un tutto indissolubilmente unito

quando dice che 1' ultimo anello della catena del

mondo tocca il cielo.

(Dal Francese)
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ANCORA DEL VERBO ACCASARE

In un mio scrilto antecedente (*) dissi, sull' au-

torila del Pergamino, che Accasare per prender mo-

glie era a noi derivato dallo spagnuolo Casar , di

che ora entro in dubbio, giacche capitatomi fra niano

il Diario di Lodovico Buonconle Monaldesco , che

posseggo in un bel ]Mss. infine di quel dell' Infessura,

slampati poi ambidue dal Muralori (1) , vi irovai

un esempio di quel verbo usato neila signiGcazione

che il Sig. Rccco vorrebbe riprovato, e cioe di am-

mogliarsi, Eccone Ic parole.

(c 1328 — lanni Capoccio... trovandosi ad Alji de

Merit, dove si era casatO con una bella figlia del Si-

gner d'Alfi chiamalo Pietro Corattulo — . E da os-

servare che nella scritlura originale era casato tro-

vasi tutto unilo; onde ora tal congiunzione pud scio-

gliersi in era casato ed in era accasato. Leggo ancora

nel Segneri (2) che voglio credere a tenersi fra buoni

scrittori : « Signore voi mi siete testimonio che io

n (Tobia) nell" accasarmi non ho per (ine di sfogare

« le mie passioni, ma solo di procreare una tale po-

)) steritd che vi benedica, e vi benedica per sempre ».

Appresso lo stesso scriltore si vale deH'ACCASARSi in

generale, lanlo per prender raarito, che per pren-

der moglie, laddove dice : (§. V.) « Sotto il titolo

di ACCASARSI si e introdotto fra la gioventii cristiana

un abuso, che non ha ancora ottcnulo luogo fra tur-

chi )) — E quindi seguila scrivendo (c. XII) Sicche

dunque chiunque tratta a accasarsi , raccomandisi

molto bene prima, al Signore ». Nel Bellini toscano

(che pur dovrebb'essereiaow scriltore) si rinviene (3)

In sccondo luogo significarle queMo accasa.vesto »

del Dolt. Gaspare con una sorella del Bellini. 11

Gozzi ancora (4) che or fa testo di lingua , e che

tanlo tiensi sulle poste degli ottinii ne sorarainistra

qucslo esempio: « II mio buon padre a dire il vero

non si era accasato fino allora perche amava egli

slesso di vivere libertino » — In una Lett, del Gior-

daui il maritarsi e usato per ambo gli sposi cosi :

Ma ben si vede che Vuso comune e di MARITARSI gio-

vani » (5).

E chi ripescasse ne' libri vi Iroverebbe cenlomila

allri esempi. Al che se rispondesscro i contraddi-

tori , che tali voci sono usate in una comedia in

una Icttera famigliare e simili, c che pero ivi pos-

sono passare, si dovrebbe concluderc che le impro-

priela, le sgramaticature , le parole abusate sareb-

hero perniesse uelle leltere , e nelle Couiedie. Le
parole si hanno a cercare, e trovare dove sono, e

non dove fiiuttoslo vorrebbe il niodo di pensare poco

arrendcvole di certuni. Ma qui e da stare ai falti.

Autori antichi c moderni di Storia, di Comedie, di

Lettere, Ragionamenli, le lessicograti ec. come ho di-

nioslro qui, e nell'allro mio scrilto hanuo usalo acca-

sarsi si usi o non si usi da buoni scrittori lanlo

pel maschio, che per la femmina. Perche a' conlra-

ditori fissatisi nella loro opinione parve che due
eserapi del toscanissinio Redi non bastassero perche

lolti allc leltere di lui , e lornarono a ribadire il

chiodo conchiudendo uel case concrelo cha ammo-
gliarsi si aveva a dire lalin. ducere uxorem , come
a pag. 98 della Gramatica

Di quel benedetlissimo Porretti

Nelle cose della lingua e da consultare innanzi

tutto il buon senso che sana critica, appresso I'au-

torita de' buoni scrittori, e quindi I'usoj e quando
un vocabolo, o una frase ne ripugni a tutto cio; ma
sian belli, significativi, opporluni, stampino per cosi

dire I'idea come Vaccasare detio de' maschi e delle

Ggliuole , io penso che sia da usarsi , checcbe vo-

gliasi soGsticare in contrario.

G. F. Rambelli.

(*) V. Album N. 1.% 18 feb. I860 — e Tlmpar-
ziale Fiorenlino N. 19 Marzo 1860 — Art. intorno

lo Strenna di quesCanno del prof. M. A. Parenti.

(1) Buonconle Monaldesco V. il Muratori, Rerum
ilal. vol. 12 p. 527 e per Tlnfessura Vistessa oper<i

t. 3 part. 2 p. 1069.

(2) Cristiano Istruito , Part. 3. rag. 25 p. 277

(mihi) N. 1.° La preghiera e una traduzione di quella

di Tobia il giovane cap. 8, e 9.

(3) V. Leltere del Bellini nella Vita Malpighi

p. 207. Bol 184.

(3) Vol 28, Opere Bologna dall'Olmo, ec. Vila della

fanciulla Penelope.

(5) Lett. all'Av Pellegrino Nanni di Civitella (23

giugno 1826 da Fir.

Alia Virtii

Delia Ingegno E Del Cuore

Di Raffaele Pampersi (*)

Giovane Ricco Di Dottrina E Di Senno

Cui Morte Immalura

Per Sempre Rapiva

Ai Congiunti Agli Amici Alia Patria !

ODE

Qual delicalo c candido

Flore, cui nega il cielo

L'amor fecondo, languido

S'inchina sullo stelo,

E appoggia il capo tencro

Sopra la terra, e muor
;

Cosi sereno e placido

La fronte illanguidila

Egli piegava; rapida

All^ seconda vita

Scoria per man d'un' Angcio

L'alma slanciossi allor.

Giacque la spoglia esanime

Sopra il funereo letlo :
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Quel core clie a raagnaninii

Sensi sol die ricelto,

Privo di raolo, gelido

Di palpitar ccsso..!

Qucgli ocelli, in cni IMinagine

Era deH'alma grande,

Preme I'eterna tenebra :

Un lividor si spaiide

Sopra que' labbri rosei •

Che morie suggello.

Ei piu non vive ! L'invida

Parca lo tolse a noi

;

Speranza della palria,

Delizia, amor de' suoi,

D'anni non giii, di nierili

Carco, alii dolor ! perl.

In ripensarlo un brivido

Scorre di vena in vena,

E forte il cor mi palpila

Tal die respiro appcna ;...

Una coccnle lagrima

Dalle pupille usci.

lo piango ? e chc ! se libero

D'ogni lerrena ambascia

II volo ci spiega, innalzasi

Verso I'Empiro, e lascia

La terra dell'esilio,

La valle del dolor?

Spenlo e il suo fral, ma I'anima

Rivive a miglior sorle
;

Cinta d'elerna aureola

La veggo — il gel di morte

No, non raffredda I'alito,

Che e spiro del Creator. —
Si, vive altrove: iramergesi

Ne gaudi dell' Eliso
,

Tra noi frapposlo un limite

Da lui mi tien diviso —
Non tardero a varcarlo,

Raggiungerollo in ciel.

Lassii t! la Palria — insemprasi
Ivi la gioia, e I'alraa,

Fuor de' terrcni vortici,

Della beata calma
Ebra, s'india, dimentica
Del suo caduco vel.

Salve, bcll'Alma candida,

Che dal luo fral uscita,

Volasli ai seggi eterei,

Al regno della vita,

E in grembo a Dio I'inebrii

Del gaudio sovruman.
Scorda gli allori fragili

!

Quel, che lassii t" e offerlo,

Mai non s'isfronda; inGorasi

D' eterni fiori il serto,

Ch'ora ti cinge, e a svellcrlo

Non val potere uman.
Come e preziosa e splendida

Qacll'immortal corona!

Opra non c dcgli uomini,

Virtude a te la dona...

Segno di regio orgoglie

Tanto splendor non ha.

E tua per scnipre ! cingila :

Per nieritarla assai

T'affaticasti assiduo,

Senza slancarti mai ;

E lua per sempre ! toglierla

Nessuno a fe polrii.

Te bcnedctto ! i posleri

Adoreran quel serto —
E innanzi a lui chinandosi

Daranno omaggi al merto

Di te, che ardivi intrepido

Alto cosi poggiar

;

Di te, che pensier nobili

Deltavi in dolte carle,

Ove esprimesli il palpito,

Chi a pochi il ciel coraparte

L'allo sentir d'un' aninia,

Che rara in terra appar.

Salve, o diletto Spirito !...

Allor, che il giorno lace,

Sul freddo avnl recandomi
Dove il luo fral si giace,

Ivi una mesta lagrima,

Un fiorc io spargero.

£ palpilando, il cupido

Mio sguardo al ciel levato,

Ne' regni del!o spazio

Immenso, inlerminato,

Era gli astri, che risplendono

Lassii, io cerchero !

Oh! Tu pietoso inchinali

Al grido del mio cuore,

E non sdegnar rispondere

Al chiarao dell'amore:

Ravvollo in nube candida

Vieni a mostrarli a me.

Io tergero le lagrime,

Al cuor novella vita

Mi senliro Irasfondere,

E arcananienle unila,

Felice allor quesl'anima

Ragionera con Te.

Di Francesco Ghignoni.

(*) La biografia Vedi Album Anno 26 distribu-

zione 47.

SULL'eCCLISSE SOLARE del 18 LUCLIO 1860

Questa ecclisse per Roma non sara che parziale;

essa avra principio alle ore 2.'' 58."' 32.' pom., il

raassimo sara alle 4.'' 4.™ 55*, e il fine 5.* 3.'" 29.'

La porzione di sole coperta sara di 10 digiti os-

sia 5y6 del diaraelro solare: onde sara un poco piii
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{Dal Semanario Pinioresco Espanol)

che quella del 1851, e in ora egualmcnle favorevolc.

Anche senza il prestigio j)ioprio dci luoghi ovepas-

sa la oscurazione totale, essa sara assi importanle, e

le osservazioui della posizione relativa dei due aslri

saranno qui da noi sommamente utili pel piii prin-

cipale di tulli gli oggetti, cioe la rcltificazione delle

lavole lunari.

II vaslo e dificilissinio studio del corso del nosiro

satellite e stata una deiie piu assidue occupazioni

degli astronomi nella Irascorsa meta di queslo se-

colo, c onde ridurlo a purfezionc non si e risparniiato

ne a spese in erigere strumenii o in assoldar cal-

colatori, ne a fatica per moltiplicare le osservazioni

attuali o per Irar profitto dalle anticbc. La sterrai-

nata copia delle osservazioni lunari falte a Greenwich
da oltre a un secolo a quesla parte , e stata tutta

iiovellamente riesaminata e discussa; c quest'opera

immensa ha servito di hase ad un'allra non men co-

lossale e difficile, cioe a quella di una nuova teo-

ria matematica della Luna dedolta dalla sola legge

della gravitazione universale , colla costruzione di

nuove tavole fatte dal danese Hansen
,

pubhiicate

uel prossimo passato anno 1859. Ora si e appunto
raccordo che si avra tra la previsione del calcolo

e il risullato della osservazione nella prossima ec-

clisse che sara la piii bella sanzione del raerito di

tante faliche , e del progresso della scienza , nella

quale pure resta ancora dubbioso qualche punto non

indifferenle. Un vantaggio speciale hanno le ecclissi

totali sopra le altre , cioe che non solo sono pre-

ziose le osservazioni fatte <la periti astronomi, ma
quelle eziandio di ogni osservalore che sia capace

anche solo di accerlare fin dove si estese la sua to-

talita, cioe quale fu il limite dell'ombra lunare sulla

Terra. Questo gcnere di osservazione, che di per se

non esige grande scienza, ne accurati strumenti, sara
certo riccamente fornito in un paese sparso di tante

citta e horgale , ove la eullura c ampiamente dif-

fusa, e gli astronomi vi si raccoglieranno in numero
considerabilissimo.

La linea di oscurita totale comincia nell'America
setlentrionale nell'Oregon, traverser.! I'Atlantico, ed
entrara nella Spagna fra Santander e Gijon coprendo
queste due citta e attraversandola tutta, quasi lungo
il corso dell'Ebro. Passera sopra le citta di Bilbao,

Burgos, Logrogno, Calahorra, Soria, Agredo, Gala-

tayud, Saragozza, Montalvan Caslellon della plana,

Oropresa e di la sul mediterraneo ove tocchera I'lso-

letta di Iviza una delle Baleari, e quindi passaudo
in Africa presso Bugia e attraversando la Cabilia an-

dra a finire in Etiopia ed in Egitto. La zona oscu-
rata sulla Spagua sara di circa 50 leghe di larghezza

e 133 di lunghezza, impiegando circa 10 minuti di

tempo assoluto a percorrerla.

La maggior parte di questi siti essendo nel cen-

Iro della civiltae della scienza europea e di facile

acccesso agli astronomij e il principio stesso cadendo
negli Stati Uniti di America o nelle colonie anglo-

aniericane del nord, e la fine in una parte delTAfrica

ove la cultura gia comincia a ritiorire, forniranno

un occasione onde determinare preziosi elementi

astronomici e contemplare I' imponente speltacolo

della natura privala del suo luminare. Aggiungele
poi che, come accennai, tale opportunita sara Tunica

per tutto il resto del secolo attuale: giacche risulta

dai calcoli fatti, che quasi lutle le altre eclissi, che

avranno luogo sino alia sua fine, saranno pressocb6

inutili per la scienza , andando esse a passare fra

regioni inospite o fra i ghiacci polari. La sola che

potrehbe in cio fare eccezione sarebbequel!a del 1887
il 19 agosto, che cominciera alle rive dell' Elba e

tocchera Berlino, Vilna e Mosca, e la parte meri-

dionale della Siberia; ma oltre la stagione allora in-

certa per tali climi e paesi , essa non avra luogo

che a poca altezza sopra delTorizzontc (cioe 30.°)

,

menlre I'attuale ha anche queslo vantaggio di acca-

dere in climi ed ore nelle quali e piu che mai da

sperare tempo propizio nelle osservazioni.

Una tale combinazione di favorevoli circostanze

spiega I'impegno e I'ardore che si e preso dai cul-

tori della scienza e dai governi , onde organizzare

private e pubbliche spedizioni: talche puo dirsi che

dair epoca del passaggio di Venere avanti al Sole

nel 3 giugno 1769 non siasi fin' ora veduto simile

movimento ed aspettazione, in cui peraltro gli astro-

nomi non sono i soli a prender parte.

Infatti la rcltificazione delle tavole lunari non 6

il solo utile che possa trarne la scienza, ne sarebbe

cio un' attrattiva sufficiente per trasportare moiti da

remote regioni. In un ecclisse solare non solo I'astro-

nomo trovasi iuteressato, ma ogni studioso della na-

tura , ogni anima sensibile alle grandi e potentt
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omozioni che destar sogliono i piii subliini ed iu-

?oliti fenomcni della creazione : in essa non meno
(he la precisione della scienza vi ha pascolo la vi-

vacila della poesia, che trova la realta dei fenoineui

supcriore all' ispirazione della [)iu fervida fantasia.

La scena, che si presenia in una ecclissi tolalc, e

la piu iiuponenle che possa presentarsi ad occhio

mortalc nell'ordine atluale dell'universo: noi siamo

troppo abiluali a vedere un linipido cielo adorno

del suo indiffettibile luminare, per poler concepife

Taspello della naiura al mancare di queslo : ne la

coirnizione di cio che suole accadere nelle ecclissi

parziali puo darcene la minima idea: sollanlo lo sva-

iiire deH'ultinio raggio produce queH'indescrivibilc

scena , in cui I' oscurita e forse il fenoraeuo meno
sorprendenle, in confronto della singolare riunione

di tutte le allre insolile circoslanze. Que! vedere

grado grado lauguire la fulgida luce del di, e spar-

gers! sulla creazione nn freddo gelo e una lurida

tinta di morle; quel Irovarsi trasportato in un istante

dal chiaro del giorno alio scarso barlurae di un lardo

crepuscolo vespertino, e alia fulgida faccia del sole

soslituirsi un negro disco circondato da fioca e pal-

lida corona di raggi, campalo in un cielo del color

di piombo, che vesle tutta la circoslanle natura di

un'aira graniaglia, e tal soggelto che non esigc, cre-

d*io, la fantasia ne di un Pindaro, ne di un Byron,
per esserne locco^ed e ancora a trovarsi uno spet-

tatore , al quale in si solenne momento non venga
meno la geometrica severita, e il piu gelido sangue
freddo non trovisi ricercato delle piii profonde e

sensibili emozioni.

L'oscurita fa forse esagerata dagli antichi, ma non
si puo negar loro fede su le forti impression! che
produce neH'anirao un tal fenomcno. II chiaror ge-

nerale del cielo, per testimonianza concorde, non e

superiore a quelle che suole aver luogo a luna piena:

e anche piii precisamente a quella del crepuscolo
cstivo un'ora dopo calato il sole. Quindi e che d'or-

dinario riescono visibili le stelle di prima grandezza,
e i primari pianeti: e questa volta si avra la raris-

sima configurazione dei quattro piii belli tra essi ,

cioe Giove, Venere, Saturno, e Mercurio, che tutli

e quattro si troveranno disposli in cielo sotio del

Sole c ad esso vicinissimi in uno spazio non mag-
giore di quello occupato dalla costellazione dell'Orsa
maggiore. Per piu singolare combinazione eziandio,

si troveranno nelle loro vicinanze le piii fulgide
stelle del firmamento, cioe Begolo e Procione al di

sotto, Castore e Polluce al di sopra, con Orione e

Sirio il Toro e la Capra a non molta distanza. Sara
anche questa una favorevolissima circostanza per ve-
dere pianeti inferior! a Mercurio, se e vero che essi

esislano, secondo che tanto se n' e parlato in quest!
ultim! tempi.

La visibilila degli oggetti terrestri in quesle cir-

costanza mollo dipende dalle stale piii o meno pure
del cielo; ma trovo che in genere riesce difficile il

leggere lihri a stampa ed il prendere appunti alia

malita, onde e cautela fernirsi di lucerna fatla iu-

dispensahile in pieno merigio ! La durata massima
della oscurita nella zona centrale sara questa volta

di Ire minuti e mezzo al piii: e in quel tempo per

se cosi breve, e die suel volarc in un istante, devra

cercars! di fare quante appena basterebber piii gioriii

inter! di osservazioni e di ricerche. Le lungbe to-

nebre descritte da! vecchi raccont! debbon meltcrs!

fra le conseguenze perdonabil! ad una imaginosa ap-

prensione, a cui sembro interminabile un tempo pieno

di si ansiosa espettazione, in si strane circoslanze :

giacche e pienamenle provato, che nessuna ecclisse

sulla Terra puo durare piii di 8 minuti di tempo.

Ma non e tanto il grado delle tenebre o la loro du-

rata, qnanto il rapide loro avanzarsi, che produce

in quel memento una scena di insolito orrore.

(Continua). Prof. A. S.

VERSIONE DEI. PANGE LINGUA

DECASSILLADI

Canta, o lingua, il mistero sublime

Di quel cerpo e quel sangue prezieso,

Che a riscatte dell'uem, generoso

Delle gent! il monarca verso.

Parlorite da Vergine intatla,

Con noi visse mortal peregrine,

C insegno della vita il camino,

E mercndo se in cibe lascio.

Posto fine alia mensa legale,

Lo rimiro fra i dodici assise

Sfolgoranle di gioia nel viso

Inaudito portento operar.

Al peter della diva parela

Cangian forma e sostanza le cose :

II suo cerpo, il suo sangue nascese

In quel pane, in quel vino che appar.

Alia vista del nuevo portento

Se la forza de' sens! vien meno,
II difelte ne super! appieno
Quella fe, che in cer pure si sta.

Dunque al suole prestesi aderiamo
Dell'amere il mistero infinite :

Ceda al nuevo quel mistico rito

Che il prevenne per velger di eta .

Fe cenforti la nostra fralezza :

Dias! gloria al gran Padre increate,

Al Figliuolo da lui gencrato,

A Colui che da entramb! spiro :

E tu, o lingua, ripeli giuliva

Led! al Verbo dal cielo venule,

Che a riscatte deH'uomo perdulo
Verso il sangue e s6 in cibo lascio.

F. F M

OEl LUPERCALI AELLA CITTa' DI ALATKt

DETTl VOLGARME.MTE, LA CORSA DEI NASTKl.

Comeche ! costum! dei popoli siano come lo foglie

degli alberi, che verdeggiano rigogliose all'aprir di

primavera, e cadono I'una appresso deli'altra nell'au-
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tunno: pure giova non lasciarnc spegnero la ricor-

danza, perche essi gettano una bellissima luce sulle

origini, sulle anlicliita e sulle attinenze, che logano

i diversi popoli fra loro. La Cilia degli Ernici Ala-

tri, scbbene ora siasi rinnovellata di novelli costumi,

e posle giix lanle praliche che negli anticbissimi

tempi fiorivano, pure vi ha raemoria di alcune, le

quali perche col vollar degl'anni non abbiano affalto

a morire, sara buono regislrarle. Ora loccherd dei

lupercali, i quali non sono ancor molli anni passali,

che erano luUavia in vigore. Ma innanzi Iratlo e

necessario che io reciti altre praliche, che si man-
davano ad essi innanzi.

Volendo i Cittadini di Alalri celebrare colle piu

vislose dimostrazioni di onore la festa di S. Sislo

loro benefico ProteUore, si v' inneslarono , secondo

la semplicila dei lempi, non poche coslumanze gen-

tilesche, o alineno profane. Di che fesleggialo liela-

juente il terzo giorno dopo la Pasqua di Risurre-

zione consacrato alia memoria del glorioso Ponlefice,

si protraevano i conviti, i tripudi e le fesle sino a

tullo il prinio giorno di Maggio. Vi e memoria degli

anlichi Romani, che nello scorcio dell'Aprile fino ai

priuii del Maggio, soiazzandosi con molli giuochi,

celebravano una fesla che majuma era appellata. E
mossi dalla dolce slagione, dal lielo acre, e dal rise

dei campi con cenlo e mille barchelle varcando a

seconda le quete acque del Tevere, si recavano alia

foce di Oslia. Ed ivi, come porlava la liberta del

mare, per 1' ampia riviera saltando e folleggiando,

o nella placida marina nuolando, si ricreavano. Le
quali fesle rinverdile nell'uso dall' Imperatore Teo-

dosio (1) si sparsero e diramarono per le provincie,

nelle quali , secondo lor nalura e coslun>i , fino a

tardissimi tempi si manlcnnero. E forse per un re-

siduo di quesle anliche aliegrie usavano in Alatri

di suggellare coi sollazzi dei Maggio le fesle del in-

clito lor prolettore. Infalli ciascuno dei XIII Signori

della fcsla al primo romper dell'alba, aveva gia hello

e pianlalo un albcro lungo la sua casa. Nel quale

tra il verde delle foglie appiccando con nastri di

svariali colori aranci, ed agrumi di ogni maniera,

ciriege, ciambelle, guastadellc di vin rosso ed allre

ghiollornie, solleticavano i fanciulli ad accorrervi a

frolic , a danzarvi inlorno batlendo le mani e gri-

dando viva con quanlo n'avevano in corpo. E qui

cado in acconcio il ricordarc che queslo costume di

pianlar I'albcro del Maggio, era tullavia in parec-

chie allre Cilia ilaliano, come accenna il Bellinelli

ncl RisorgimenCo d' Italia lom. IV. cap. 6: e che iit

Firenze soleano i conladini pianlarlo la nolle di ca-

len di Maggio avanti I'uscio delle loro innamorale,

e chiamavanseio il Majo. Di che abbiamo memoria
nel Morganle del Puici C: 6. 19., e nella canzone

26. di Lorenzo de' Medici ove scrive

Se lu vu6 appiccare un Majo
A qualcuna che lu ami
Quanlo e bcllo, fresco e gajo

Appiccare un pin coi rami

!

Ma torniamo al nostro proposilo. Apertasi in Alalri
col Majo rultiraa , fesla , in tulle le case dei XIII
vi era corte bandita, e non pure per gli amici e pa-
renti, ma si per ogni maniera di popolo, che vi ac-
corresse. E perche le loro case non erano di tanla

largbezza, che polesse capire quella eslerminata folia,

stendevan le mense lungo le pubbliche vie, ove la

minula genie in ispezie con piena liberta convive-
vano serviti di cibi e di vino con un sciupinio, con
un scialo e sfarzo da non ridire.

E appresso desinare i XIII dclla fesla, avendo forse

anche annuvolala la testa dai fumi del vino, mel-
tevan mano ad una corsa delta dei nastri il cui or-

dine era tale. Si cercava di un quindici , o venli

ed anche piii fanciulli e giovinetti, i quali non che
farsi pregare , si porgevano docili e volenlorosi di

fare il piacere dei Signori , che li comandavano. I

quali fattili spogliare lutli in nudo, e coperta loro

unicamente I'anguinaglia con nastri rossi, che intrec-

ciali tra loro ricadeano in una gran nappa, li con-
ducevano nella lizza. Ed ivi in diversi drappelli or-

dinalili, dalo il segnale, 1' una schiera si levava a

rapidissima corsa facendo ognuno il polere di riuscir

superiore ;
1' altra carolando e a salli correndo , si

studiava di giungere alia meta, ove oltenevan pre-

mio di lor valenlia.

Or che dicon quesle corse in nudo ? non sono el-

leno una prella copia degli anlichi lupercali portati

dai Pelasgi in Italia :' Ma a meglio avvisarne il ri-

scontro, tocchero brevemenle i loro veluslissimi rili.

Nel lempio di Pane poslo nel Palatino si sgozzavano

ogni anno dai Sacerdoti delti luperci due candide

capre, assislenli due nobili giovani: un sacerdote col

coltello vermiglio di sangue ne tingeva la fronlc dei

due giovani: un altro Sacerdote con lana moUe di

lalte ne li lergeva, ed in quesla doveva dare in un
larghissimo riso: e faceva bene. Quindi si scuojavano

le delle capre, e falte delle pelli lunghe slriscie, con

alcune di esse coprivano le parti, che e hello il la-

cere , si servivano delle allre per sferza , che cor-

rendo per la Cilia, balteano addosso alle donne in

che si sconlravano. Ed ecco che il piii di quesle

circoslanze si acconciano bene colle usanze Alelrine:

il medesimo correro ignudi , il medesimo riguardo

al pudore: e in fine, (cessato Io svenar delle capre)

la rappresenlazione dello stesso sangue nei nastri

rossi; da che io credo che non senza cagione fosse

costantemenle e scrupolosamente adoperato quel co-

lore
, piii che qualunque altro. E poco monla che

il popolo di quel di non awisasse alcun mislero in

quel colore sanguigno, poiche il popolo si lascia con-

durre alia cieca dalle anliche usanze e gelosaraenle

le mantiene, facendo, senza sapere il perche, quello

che hanno veduto fare ai loro maggiori.

Ma quesle praliche non si affacevano puulo ne

poco colla sanlita della nostra Religione : c gia in

Roma pagana erano appuntali e derisi quel Magi-

strali, che nelle feste di Pane facessero del Luperco.

Tullio non lasciandosi uscir di mano quesla legge-

rezza sul conto di Antonio, ne Io morde con agre
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parole e traGgge. Saviamente percio nel 1560 Moii-

signoi Ercolani Visitatore Apostolico in Alalri con

una coslituzionc proibi i lupercali: se nonche indi a

pochi giorni la cosliluzione fu riposia nell'Archivio

e con essa dimenlicalo ogni cosa, bi^ne avverandosi

il dello dcll'Alighicri.

Le leggi son, ma chi pon mano ad esse ?

Nullo.

Centolrcniaqualtro anni appresso, cioe ncl 169i,

nuovi gridori, poi silenzio c il male si radicava. Ma
ncl 175'i sanli Missionari vcnuti in Alalri parlarooo

cosi forte e senlilo contra qucste praliche gentile-

sche, che i piii caldi aniadori rendutisene in colpa,

fermarono dovcrle al tullo cessare.

Se non che la mala pianta della supcrstizione non

si sterpa mai in guisa, che pur non rimanga qual-

che barbicina che lenlamenle crescendo e ripullu-

lando, mena di nuovo amarissimi frutli. L'anno 178i

essendo Capofesla il Signor uomo di antica ta-

glia, confortalo da alcuni vecchioni, cui doleva vc-

der cstinta quella maraviglia di corsa, senza discor-

rerc il fine, enlro nel pensiero di rinnovarla. E per

anlichi servigi resi al Cardinal Francesco D' Elci ,

godendo la protezione di lui , ed avendone sulla

porta di sua casa alzato lo slemma, si credeva aver

buouo in mano , da poter fare in ogni cosa ii suo

piacere , senza che persona del mondo ne lo gar-

risse. Di che nel primo giorno di Maggio appresso

desinare lascio correre per la Citta ignudi nati , e

coi solili nastri una mano di giovinetti. Tutla la cilia

suouava della novita di quesia corsa e di presente

fu raccontala per filo e per segno al Vescovo Mon-
signor Slefano Speranza uomo di saldo petlo e di

antica fedc e sapienza. Basto; ed egli raando pren-

dere a suoi birri il Signore della festa, il quale veg-

gcndo la mala parata si sfuggi in Frosiuone Ivi in-

daruo repugnante e minacciante di richiamarsene al

Cardinale, e di fare spodeslare il Vescovo della sua

aulorila, fu caccialo in prigione. E intanto il Car-

dinale risaputa la cosa, non volendo che altri a bal-

danza del suo patrocinio calpeslasse le leggi , spo-

glii) d' ogni pri\ilegio il suo anlico favorilo , e gli

ordino che dalla fronle della sua casa togliesse via

L- cancellasse affallo lo slemma (2) E cosi la corsa

dci nasiri liorila in Alalri pagana, continuata nella

luce del Vangelo, rinnovellala con piii ^igore nelle

festc a S. Sisto cominciate nel 1132, dopo sei se-

coli (1784) si spense.

j

Quelli che si conoscono dell'anlica isloria non fa-

jranuo cerlo le mara%igiic di quesle coslumanze nate

ncl paganesimo , e quindi per sempliciui e dabbe-

I
naggine non o>taute i coslumi, e riti crJNliani che

le condannavano, conservale. Quanle altrc praliche,

che pulono di ridicolo e ancor di scandalo , non
leggiamo negli anlicbi ' Che diro del costume che
ancor vive in alcun paesc del reame di Xapoli, di

menar nelle proccssioni del Vencrdi Sanlo uomini
camufTali da Adamo , e da S. Girolamo che pian-

gendo e dolorando si danno nel petto con sassi, si

slracciano i capelli e si flagellano sino al sangue ?

che diro delle sacre rappresenlazioni sceniche, che

si facevauo nei templi di Dio le quali trovarono

tanla grazia presso Francesco I? Del hue che si cop-

duccva in Marsiglia nel bel mezzo della processionc

del Corpus Domini con sopra\i un bambino ignudo

?

E allre innumerevoli, e slranissime praliche, le qnali

pei nostri buoni antichi crano la piu leggiadra cosa

del mondo, ed or sono per noi materia d'innocente

riso e maraviglia. Prof. Giuseppe Tancrcdi.

(1) Plaeuit el Majumae laetitia provincialibus red-

deretur ita tamen, ut servetiir honestas etc. Cod: Thcd.

15. 6. 1 £ merila di esscr letlo il dottissimo commento
storico del GoCifrcdo sopra il luogo citato.

(2) Nella visila pastorale di Mons. Slefano Speranza

fatta l'anno 1784 si conserva memoria del fatto con

aulografi del l^escovo, e del Cardinale.

BIDLIOGRAFIA

Lezioni di Aritmetica Algebra e Geometria del Prof.

Rinaldo Marcucci - RicciarelU dottore di Filosofla e

Matcmatica. (Prima edizione) Perugia, Tip. di Vin-

cenzo Bartelli.

A giorni nostri molto si scrive, mollo si stampa:

e menlre di ogni piii leggiera pubblicazione si da
tosto fuori la rivisla, il cenno, la bibliografa; poco
si parla , e talvolta si tace affatto di quelle gravi

ed interessanti, che sono il frutlo di lunghi studii

c risguardono 1' ammaestramento della gioventii in

qualche ramo di scienza. Siffatio costume rivela non
solo una ingralitudine verso i beneraerili scriltori,

ma torna allresi di pregiudizio alia Pubblica Istru-

zione, a cui per lal modo si rilarda la uolizia delle

Opere buone ed utili: e quindi I'uso delle mcdesime
o non ha luogo od e assai limilato eon evidenle
danno dello scienlifico progresso. — Mossi da tali

considerazioni ci siamo proposli di dare per primi
qualche ragguaglio inlorno alTopera sopra annun-
ziala del valente sludiossissimo professore Riccia-
relli, lasciando poi che i malemalici ne facciano una
con\eniente analisi, e ne recbino quindi piii com-
pelenle cd autorevole giudizio.

II nuovo corso scolaslico di malematica elemen-
tare e diviso in Ire parli, comprese in 100 lezioni.

Nella prima parte il ch. Autore espone tulta Varit-

metica, che Iroviamo esscre la slessa, ma assai au-
mentala e corretta, da lui |)ubblicata per primo in

Italia sin dail' anno 1842 col meritato agginnto di

rayionata. Questa si distingue principalmente dalle

allre, se non erriamo, per due nuove ed importanti
dimostrazioni ad evidcnza esposle. 1°, che la molti-

plicazione frazionaria presenia un sol caso , cio e

moltiplicando frazionario e moltiplicatore intcro, —
onde viene lollo aH'aritmetica il falalissimo errore

che la moltiplicazione frazionaria sia una operazione

di decremento: 2", che la divisione frazionaria pre-
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scnta pur' essa un solo caso ; e da una operazione

affatto nuova risuUa, che la delta divisione e ope-

razione veramenle di decremenlo e non di aumento

come era stata per lo addietro generate opinione dei

materaatici. — In fine colla semplice regola di falsa

posizione sono risoluti tutli i problem! algebrici di

primo grado ad un' incognita.

Nella seconda parte tratta il ch. Professore I'AI-

gebra con un metodo tutlo nuovo, e con dimostra-

zioni per la maggior parte trovale da lui. — Quella

dei scgni per la moltiplicazione e divisione algebrica

e proprio nuovissima ed origiuale; e ci sembra anzi

Tunica vera, se si rilletta che a rigor di ragione i

segni non si moltiplicano ne si dividono. — Dal bi-

noraio di Newton desume in modo tutto nuovo I'ori-

gine dei segni delle potenze di radici negative; e con

un' istessissimo mezzo tratta, ricorrendo alle egua-

giianze , tutto il calcolo dei radicali. I>imostra poi

che dalla risoluzione diretta delle equazioni di 2."

grado emerge una sola radice ; e prova finalmente

che una equazionc di 2.° grado e della forma

x^ — px -y- q = 0,

e che i fattori lineari di questa stessa equazione non

possono esscre che x — a, cd x — b.

La terza parte risguarda la GeomeCria: ed anchc

in questa vi sono molte nuove dimoslrazioni pre-

gevolissime , fra le quali merita special mcnzione

quella del teorema pilagorico - desunto come corol-

lario del noto teorema, che in un quadrilatero iscritio

ad un circolo il prodotlo delle diagonali e uguale

alia somma dei prodotli dei lali opposti. Se Pita-

gora non ne fosse stato il primo scrittore avrebbe

avuto la gloria un' italiano di averlo scoperto, e di-

mostrato: imperciocche la dimostrazione del nostro

ch. Ricciarelli , che sembraci preferibile alle altro

per la sua singolare semplicita. e indipendentc af-

fatto da quella del sommo Geomelra , e dalT altro

desunto dalla simiglianza dei triangoli. — Non ta-

ceremo da ultimo la nota che si legge posta alia le-

zione LXXIX, dove sono due eiegantissimi teoremi

con vari corallarii , di geomelria analitica scoperti

dall'autore fin dall' anno 1852; con uno dc' quali
,

che e il piii intercssante, si dimostra analiticamente

che la somma degli angoli al periraetro di un po-

ligono convesso e S = 180" {n — 2): dimostrazione

ulilissima, di cui I'analisi geometrica era per lo in-

nanzi mancanle.

Cio che torna poi a distinta lode e non solo la

yoncisione adoperala nel suo Corso senza scapilo della

scienza , e la filosofica esattezza delle definizioni
;

ma altresi la brevita e precisione tecnica del lin-

guaggio senza danno veruno della chiarezza. Ne e

da tacere come la parte in ispecie della Geomctria

sia trattala assai analiticamente; cosicche lo intelletto

de' giovani abiluasi al metodo analitico, e si dispone

]»er lal modo ad entrare nclle parti superiori della

Ncienza con molta facilita c agevolezza.

Qucslc brevi parole varranno, io spero, a destare

in altri il desiderio di conoscere il nuovo cccelen-

tissimo Corso di Elemenli di Aritmetica , Algebra

e Geometria dettato dal ch. Sig. Ricciarelli, che e

uno fra i piu distinli professori usciti dal celebre

studio deirUniver.Nita Perugina.

S'abbia il ch. Autore le no'stre piii sincere gra-

lulazioni e prosegua alacre e fidente a coltivare con

tanto onore e profitto le scienze matematiche , per
Ic quali ha dato solenni prove di genio, e magistero

fclicissimi.

D. G-B. Monti. .
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DIREZIONE DEL GIORNALE

di s. Carlo al Corso ». 433

CAV. GIOVANNI DE-ANGEI.IS

direltore-proprietario
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PARTE PRINCIPALE DEL FRONTESPIZIO DEL GRANDE ATLANTE BELLA GERARCUL\ ECCLESIASTICA C.NITERSALE

DEL CH. coMMENDAFORE PETRI. [Disegno del prof. Minardi.) '

AL CH. SIC. CAV. DE-ANCELIS DIRETTORE DELL ALBU.M.

A voi, egregio cavaliere, il cui giornale 6 in sin-

golar modo dedicato non pur alle scienze e alle arti,

ma priucipalmenle alia religione, e ai fasti del pon-

tificato romano, invio queste rozze epigrafi, perche

vi piaccia inserirvele neil'anniversario della csalta-

zione al sommo poatificalo del nostro padre e sovrano

PIO IX. Ricordano esse alcune azioni, tutle sarebbe

impossibile, del gloriososuo regno, e mirano in pari

tempo a rendergli una verace teslimonianza di giu-

bilo, di grato animo e di fedelta. Sono persuaso che

di buon grado vi associerele a questo atto di devo-

zione e di suddilanza, e di cuore mi ripeto il voslro

Roma 13 di giugno 1860
Affmo Servo ed Amico

Fr. Fabi Montani.

FASTI DI PIO IX.

I.

CRISTI.\NI QVANTI VOI SIETE

E VOI PREGIPVAMENTE ROMANI
PROSTRATI A' SANTI ALTARI

RIFERITE VNANIMI AZIOM DI GRAZIE

A DIO OTTIMO MASSIMO

PERCHE IL SVPREMO GERARCA DELLA CHIESA

L'IMMORTALE PIO IX

OGGl DICL\SSETTESIMO DEL MESE DI GIVGNO

INCOMINCIA GLORIOSO
IL XV ANNO

DEL SVO PONTIFICATO
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II.

DAI PIV TENERI ANNI CRISTO REDENTORE
SI FORMO' QVESTO SVO VICARIO IN TERRA

PER MIRARILI VIE LO ADDVSSE AL SACERDOZIO
LO MOSTRO' ALLE AMERICHE

DELLE INFVLE SPOLETANA E FOROCORNELIENSE
ASSAI PER TEMPO LO ADORNO'

LO ASCRISSE TRA I PADRI PORPORATI
CUE IN DVE SOLI GIORNI

LO COLLOCARONO PLAVDENTI E GIVLIYI

NELLA CATTEDRA DI PIETRO

III.

SA'O PRIMO ATTO FV ATTO DI AMORE
PERDONO' A' TRAVIATI
AGLI ESVLI LA PATRIA

LA LIBERIA' RESTITVF A" CATTIVI

LARGIIEGGIO' CON TVTTI
FV TOSTO SALVTATO

DELIZIA DELL'VMAN GENERE

IV.

LE SINODALI RIVNIOM LA ROMANA LITVRGIA
LA REGOLARE OSSERVANZA RELIGIOSA

OVVNQVE INTRODVSSE PROMOSSE RISTABILF

EDIFICO' NVOVI TEMPLI APRF NVOVI COLLEGI
I SACRI STVDI INCVORO'

SPEDF VESCOVI E BANDITORI EVANGELICI
OVE NON MAI PER L' INNANZI ERANSI SPEDITI

DE' SVOI BENEEIZI

E PIENO IL MONDO INTERO.

NELLA BRITANNIA E NELLA BATAVL^
L'ECCLESIASTICA GERaRCQIA RIPRISTINO"

DAL DEPOSITO DELLA FEDE
FE' SORGERE (jVEL CARO E SOSPIRATO DOMMA

L' IMMACOLATO CONCEPIMENTO DI MARIA
L'OSTIENSE BASILICA COMPF

E PRESENTE L' EPISCOPATO CATTOLICO
SOLENNEMENTE LA CONSECRO'
LO ZELO DELLA CASA DI DIO

LO ARDE E LO DIVORA

VI.

PRESSO LA VIA NOMENTANA
RVINANDO ALL' IMPROVVISO LA GRANDE AVLA

DELLA CANONICA DI S. AGNESE
OVE NVMEROSI ED INSIGNI PERSONAGGI

L'AVGVSTO PIO IX

DI SVA PRESENZA ALLIETAVA
TVTTI CON LVI NEL PERIGLIO FVRONO SALVI

FATTO CIIIARO AL MONDO CON APERTO PRODIGIO
QVANTO PREZIOSI

SIENO I GIORNI DI TANTO PONTEFICE

VII.

AD ANTICUI BEATI L'ESTINTO CVLTO RINNOVO'
AD ALTRI LO DECRETO'

VETVSTE BASILICIIE E CATACOMBE
DISCOPERSE

RAVVIVATA LA VENERAZIONE
A' SEPOLCRI DE' SANTI MARTIRI

AL MAGGIOR DECORO E CONSERVAMENTO
DE' CRISTIANI MONVMENTI

COLL'ARCIIEOLOGICA DEPVTAZIONE
E COL MVSEO LATERANO

SAPIENTEMENTE PROVVIDE.

VIII.

DI ANIMO ELEVATO DI CVOR GENEROSO E GRANDE
CO' BENEFIZI RIMERITO' LE INGIVRIE

VERACE IMITATORE DI LVI

CHE DALLA CROCE PREGAVA AGLI VOMINI
MISERICORDIA E PERDONO

IX.

PARCO PER SE MEDESIMO
PRODIGO CO' POVERI

DEL PVRBLICO TESORO ECONOMO SOLERTE
GIVSTO E CLEMENTE

AL PARI DI MELCIIISEDECCO

RE E SACERDOTE
E MODELLO AD VN TEMPO

DI PRINCIPE E DI PONTEFICE

X.

RIFORMO' CODICI

CREO' IL CONSIGLIO DI STATO
E LA CONSVLTA PER LE FINANZE

VN NOVELLO ORDINE CAVALLERESCO INSTITVF

E DAL SVO NOME LO VOLLE APPELLATO
L'EDVCAZIONE DEL POPOLO
POTENTEMENTE FAVOREGGIO'

AL VERACE BENE DE'SVDDITI

OGNI SVO PENSIERO HA RIVOLTO.

XI.

I TELEGRAFI
LE VIE FERRATE LE NAVI A VAPORE
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LE MACCIIINE DI OGNI SORTA

L'AGRICOLTVRA L'lNDVSTRlA IL COMMERCK)
LE SCIENZE LE LETTERE

TROVANO IN LVl

IL SAGACE INSTITVTORE IL PROTETTOR GENEROSO

XII.

IN PIO IX

LA MARINA RIVEDE VN SISTO V
VN GIVLIO II LA MILIZIA

PER LVI

GLl SCAVI OSTIENSI E ROMANI
NVOVA LVCE COMPARTONO
ALLA ISTORIA ED ALLE ARTI

E DI PREZIOSI TESORI ARRIGCHISCONO
LA CITTA' DE" CESARI E DE' PAPI

XIII.

LE ARTI SORELLE
CHE PROPRIA SEDE E DOMICILK)

POSERO SVLLE SPONDE DEL TEVERE

PIO IX

PROTEGGE E AVVALORA
I SEGVACI DI ESSE

CON CAPOLAVORI
LE GLORIE DEL SVO PONTIFICATO PERPETVANO

XIV.

VISITO' LE PROVINCIE
AL PONTIFICIO REGGIMENTO SOGGETTE

CONOBRE DA SE MEDESIMO
I BISOGNI E I DESIDERI DE' POPOLI

ACCLAMATO E FESTEGGIATO DOVVNQVE
VERSO' SV TVTTI

GRAZIE BENEFIZI ONORl

XV.

CRISTO VOMO DIO

RE DEI RE PASTOR DE' PASTORI
DEII ! TV CONSERVA PER MOLTI ANNI

QVESTO TVO PIO

CUE GIA' DA TRE LVSTR! QVI IN TERRA
Sr FEDELMENTE TI RITRAE

AL PARI DI TE EBBE O.SANNA E CONTVMELIE
AL PARI DI TE ABBIA TRIONFI E GLORIA

XVI.

QYESTI VOTI SINCERl

CHE OGGI VNANIMI E FIDENTI "

NOI T' INNALZIAMO

TV GLI ASCOLTA PIETOSO

CRISTO VOMO DIO

TVTTO OBBEDISCE AL TVO CENNO
E LE VOLONTA' STESSE DEGLI VO.MINI

SONO IN TVA MANO.

Fr. Fabi Munlani.

LA PORRETTA

La Porrella e siluata iion luiigi dnlle falde degli

alii Appennini che separano I' agro Bologncse (lal

Pistoiese alia dislaDza di 32 miglia (metri 59, TTO)

da Bologna verso il sud-ovcst , e di 18 circa) me-

Iri 33, 503) dalla citti>, di Pistoia, dal confine To-

scano un niiglio, e da qucllo di Modcna cinque. La

sua elevazione sul livcilo del mare si e, dielro gli

studi piii recenli, di meiri 375. II paese e bagn^lo

a levaiite dal fiume Reno, circondalo ai fianchi nella

sua origioe da due giogaie di nionlagne che a guisa

di arco lo circondano, ed e dimczzalo per lo lungo

da un precipitoso tonenle dello Rio llaggiore che

scende dai sopraslanii baizi. II inonie Porrellano si

compoue di qnallro poggi chiamali Sasso Cardo, la

Croce , la RoccheUa , ed il Cerelo o monle della

Madonna essendovi al pie di quesl'ullinio una cap-

pella a >'ostra Donna dedicala. Per le qnali condi-

zioni lopograliche ne segue che I'aria della Porretta

assai piii che non suole iiei luoghi elevaii sia dolce

e salulire non solo pel rapido corso del fiume e del

lorrente , che ne lambiscono le piante , ma ancora

perche gli erti poggi, dai quali al nord-ovest e cir-

condala, la difendono in parte dagli impetuosi vcnti

boreali , che non di rado iraperversano nella som-

raita degli Appenini. Ne segue eziandio da cid che

la stagione della slate non sia niollo calda essendo

la temperalura media di gr. -i- 20 circa del Term.

R. Vuoisi pero awertire che I'aria noiturua si fa

taholla alquanto rigida si per I'incoslanza dei venti,

come per le pioggie non iiifrequenii in quelle re-

gioni troppo csposle a provare gli effelti delle ri-

voluzioni cosmiche delle vicine alpestri niontagoe.

Sono discordi le opinioni dei geoiogi intorno I'ori-

ginaria conformazione del monle Porreltano, perche

menlre i! Bassi la ripele da eruzioni vulcaniche
,

I'Abbale Molina invcce la crede riposia nelle anti-

che alluvioni del fiume Reno c del lorrente Rio
Maggiore.

Awegnache il paese non abbia una popolazione

che di 1020 abilanii, nulladimeno vi prospera flo-

rido il coinmercio delle granaglie, delle canape greg-

gie e lavorale, dei basliami, del vino, del carbone
e del ferro ridollo in verghe negli opifizi situati

lungo il Reno , ed il torrenle Sela , siccome pure
della pieira arcnaria della dal celebre Aldrovandi
pietra serena, che serve ottiraamonle alia coslruzione

ed agli abbellimenii delle fabbriche. Grandemente
poi dovra avvantaggiare il commercio di quella po-
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PAOLO.

{V. pag. 137.)

polazioiie quando sara compita la liiiea della ferro-

via cenlrale Italiana , la quale da Bologna costeg-

glando il Beno e I' Ombrone andra ad nnirsi colla

stazione della strada ferrata di Pistoia , che dopo
avere percorse vcnli miglia arriva a Firenze. Le case

in generc sono comode , pulile e regolarraente di-

sposte; ne mancano fabbricati di una ceria eleganza

fra i quali merilano spcciale menzione i Palazzi Zauli

e Marconi e le due Locande, I'una delta Nuova Ita-

lia, I'altra Palazzina.

I colli che fanno corona al paese dimostrano a

suflicienza quali rapidi avaiizamcnli abbia in que-
st! ultimi tempi fatli cola I'agricoltura , poiche le

viti d'ogni specie , i geisi, il grano turco , le lave

Torzo , il frumento danno abbondanli ed eccellenli

prodotti. Merce poi la copia , la bonla , e la fre-

schezza dci pascoli vi prosperano felicemenle le greg-

gie, e gli armenti.

La I'orrctla I'u gia contea de' Sannuti: piii tardi

della famiglia Banuzzi che dovette la concessione di

delto feudo al Poutefice Sisto IV. e la perdila del

medcsirno all'invasionc francesc dcll'anno 1796. Prc-

sentemente fa parte della Provincia di Bologna, al

di cui governo e sotloposla. Anticbissima e I'origine

di quesia Terra , come chiaramcnle lo palesano la

forma, e la slrultura di aicuni edilizi, e [liii ancora

le iscrizioni lapidarie , e le fedeli istorie delle fa-

zioni, e delle guerre civil! che cola avvennero fra

Toscani e Bolognesi , e fra qucsli o quci di Mo-
dena.

Seguitando I'aulorila dcgli storici piii accreditati

pare che non prima del secolo XII e non piii tardi

del XIll debba slabilirsi I'epoca della prima scoperla

di quelle terme che un' antica tradizione altribui-

sce aH'accidentalc prodigiosa guarigione di un bue,

il quale ridoltoall'estremo della consunzione e della
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tabe , c lascialo percio dal suo padrone vagare a

lalento in que' conlorni, fu vislo per proprio natu-

rale istinto abbeverarsi alle acqiie che pur ora sgor-

gano alle falJe del monle dello la Rocchelta il quale

a vveniraento fu peravventura cajjione cbe quel Co-

inune adottasse per insegna un liue che Sla abbe-

vcraiidosi ad un ruscello. Laonde il Canevari in un
••110 grazioso Sonello addila la postura e I' originc

(leiia Porretla coi segucnli versi :

Del Reno Ausonio alia monlana sponda

(Jve se guardan due pelrosi massi,

Ove languentc un di traendo i passi

Bebbe I'antico Bue vivilic' onda.

Alcune dclle sorgenti lermali scaluriscono dal pro-

fondo del IcUo del Rio Maggiore nella parte piii

elevala del paese, ed alia ripa sinistra di esse haw

i

un e/eganle S'abiliraenlo dello dell'acqua del Leone
e dei Bovi, ed alia dritta ne serge uu'altro egual-

ojenle grazioso dello delle acque delle Donzelle, la

quale 6 unilo un lerzo dei bagni chiamali Troraba,

Reale, e Marie. Fuori della Porrella poi lungo la

via niaestra che raena in Toscana e costeggia la ri-

viera del Reno hannovi alia dislanza di uno scarso

miglio due allre fouli , le quali diconsi della Puz-
zola e della Porretla Vecchia cuslodile in due ap-

positi fabbricali. Le tinozze coslrullc di marmo sono

in numero di venliquailro, e durante il tempo che

I'infermo si Irattiene nel bagno scorre incessantemenie

I'acqua termale entro il niedesiino ed incessanteracnie

fuori ne esce per una apertura nella sua parte

superiore delta stiorntore. Ual che ne segue, che la

temperalura del i)agno si mantenga seiupre uguale
e coslante, ed. il corpo del malalo si trovi conlinua-

mente in conlalto di nuovi principii niineralizzatori.

Le fonli del Leone , delle Donzelle, della Puzzola,

e della Porretla Vecchia si adoperano in bevanda ,

sotto forma di bagno, e di doccialura. \elle pile e

nei serbatoi degii Stabilimenii e massime in quello
della Puzzola si deposila in copia una soslanza or-

ganica vegelo-animale della volgarmenle alburaina,

la quale serve ad uso di fanghigiia per la cura di

tumori, ingorghi linfalici, e di alcune malatlie della

cule. Le allre sorgenti si adoperano esclusivamenle
per bagno, perche essendo oltremodo caricbe di gaz

idrogeno carbonate
, prese internamente risveglie-

rebbero di leggieri dolori di slemaco , nausea, vo-

milo, e sconccrti, piii o meno gravi delle funzioni

del sislcma nervose. E qui cade in arccencio ne-

lare che i predelti gaz non sole vengono esalati in

maggiore o minor copia dalle diverse acque Porre-

lane, ma eziandio liawj dj quelli incessante (id ab-

boudevole sorgente dal cosi dello vulcano di Sasso

Cardo, che e un alto peggio composlo di grossi ma-
cigni, il quale dirillo sovrasta alio Slabiliraenlo del

Leone.

(Cuntinua.) il. P.

FILOLOGIA CICERONIA.NA

Sig. Conte Carmo

— Ella mi va chiedendo, come io possa mai per-

dernii dieiro Cicerone in un tempo, nel quale lulla

la dottrina e di cempendii,ed epiloghi, o transunti,

colla cerlezza che fra poco I'eloquenza deH'Arpinate

devra soccombere alia breviloquenza del lelegrafo.

Le diro schieltamente che Irovaiidomi io gia inol-

trato negli anni, preferisco di schi\armi degli ari-

dumi, rifugiaiidomi alia freschezza dei I'rondosi slu-

dii, piutlostoche prosciugarmi ail'aria del peripatu,

e delia sloria nioderna ';ol paricolo d'i^tiipidire, per-

deiido I'aUcgrezza dcUo spiritu; che e il piii bel dono
che Dio benedetlo facesse a David , e in Da\id a

lulli gringegnosi che si uroiliano dinanzi a Lui: de~

disli laetitiam in corde, mco !

Quel -M. Tullio orator grande, ma lilosofo ancor
pit! grande, e ii maiigiore degli ingegni che brillas-

sere alia vigilia della pienezza de' lenipi: e chi sla

con lui, e sicnro di \aghcggiare rumaiiila nel suo

grade piii nobile, dal suo late piii belle; acquislando

un sopravvedere d'uemini, di cose, e d'avvenimenti,

che , chi slima la dottrina a mode di materia pe-

trebbe prendere per vero effello di pielra filosofa/e.

Quanti non hanne dello , e ripetulo , che se acca-

desse che lulli i libri dovessero andar perduti, meno
uno, il volume degli Uflizj di Cicerone sarebbe quello

che meriterebbe di esser salvale a prcferenza d'ogni

allre! Avendo io (un Irent'anni fa) avula la sorte

di trovare un Cedice in pergaiueua che di quesl'au-

reo libro reca variant!, non meno di 350, ignete a

lulli i pescalori di minuzie, e granchi lellerarii, non
escluso ii laboriosissimo Orelli ; con utile esercizio

di penna e di crilerio , ne trassi una diligenle co-

pia , come le scrissi alira Gala. Ora sle adaperan-
domi ad ordinare un teslo che (quando sara cessala

ia mania di sevvcrlire 1' andamenlo del periodare
Cicereniano , e I'orlografia Aldina) possa far ricu-
perare all' Italia il buen diritio che vanla su' suei

classici emancipandosi dall' esser pecora, alicno cu-

stode, qui Ois inulget in horu; e fa iraliico del dima-
grarla spietalamente, moiliplicando in edizieni ben
cestose la cenlersione de' (esli fondamentaii.

Le varianli che annuuziai in taiilo luimere, non
sono lulte peraliro della slessa imporlanza , come
deve ben supporsi. Ma aicnne emendano, e risanano

in gui.->a mirabile i passi a cui apparlengono. E le

valga, che non queslo solo Codice (a cui dare iioine

di Ferruccianu, benche provenga dal card. Pompeo
Aldrovandi c!ic I'ebbe da Ravenna) ma Ire aiiri mi
vanno ajuiau'lo aM'opcra deli'ordinare ia lezione del

libro df Olficiis. La ri>coiilrai nelia Biblioleca Lau-
renziana: e sono i due Gaddiani Piul. X(]. S. 66 67,

e il Vallombrosano 163, che il diligentissimo p. La-

gomarsini non pole vedere, e nessun altro esaniino

da capo a fonde ; I'orse perche a prima giunia ap-

parvero savrabbondanii d'inesallezze. 3Ia sappia ella,

carmo Sig. (]onle , che durando alia pazienza del
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pescare nel torbido , in taluno di quesli codici io

Irovai da emendarne qualche volta anche ii mio
,

che e una gemma bibliografica. Fratlanto, a termine

di confronlo, prenderemo I'edizione (che dopo quella

di Padova fatia quatlro anni prima ) ripcte G. B.

Albrizzi a Venezia nel 1747, per le seoonde cure,

anzi sul msslo della nola del gran Facciolati , che

(in inoi'ii passi, se non in tutti( sla, e dura a far la

critica agViper-critici di quest'opera mondiale, fin da

quando quel filologo di tanlo polso ad iiisegnare, e

a scrivere « Libera officio di dotlore assunse » (Dante

Par. c. 32.

I. Ed eccoci sul bel principio del proeraio ad una

variante singolare, dove leggesi comunemente. Quam-
qitain te , Marce [di annum jam audientem Cratip-

pum. — Am, urn, am, Im, um generano tale cnco-

fonia, che a mio credere, puo giustificare la lezione

ANNO yajft (gia da un anno (la quale riscontrasi nel

A^allombrosano, ed anche nel Ferrucciano. lam anno

rieorre altresi in Plauto (Curcul. 2 14) -.jam bonis

lemporibits (de Off. lib. II. cap. 12).

II. Cap. XI lib. dove la massima parte delle edd.

ha callida, sed malitiosa juris interpretatione: inclu-

sivamente a quella di Lipsia 1856 , il Ferr. legge

SEV ed accordasi in questo col Facciolati, II Val-

lombr. ha et.

III. Al Cap. XII. Stanno i noli versi di Ennio

che fa parlare Pirro re degli Epiroti, al modo che

ognuno puo vedere in quesla come in qualunque

altra edizione. Ma il Gaddiano 67 reca: Phirk qui-

dem de caplivis reddendis ilia praeclara:

1. Nee milii laurum exposeo, nee pretium dederitia.

2' Neu (corr. CEV) cauponantes, helium sed belli-

gerantes.

3. Ferro, non aura vitam (corr. VITTAM) certa-

mus ulerque.

A. Vosne velit, an me sors regni hera; quoque ferat

lies.

5. Virtute eiperiamiir.

6. Ex hoc simul accipere dictum :

7. Quorum virtuli belli fortuna pepercit,

8. Eorumdem (corr. Horumdem) me liberlati par-

cere cerium est.

9. Dono, ducilo , dedoque (corr. doque) volenti-

bus cum magnis dis.

1. La lezione laurum pare accreditata da questo,

che aurum e prciium suonerebbero press'a poco la

stessa cosa. — dvbebilis reca erroneamente il Val-

lombr.

2. CEV (per nee di tutte le edd. e neu di que-

sto codice) ha il Gadd. 67 ed e variante e d' ine-

slimabile pregio : perche farebbe proscrivere una

frasc a.ssai sospetla da lutli i vocabolarii: cai<ponari

bellum (far la guerra per interesse). E cosi dovrebbe

apporsi la virgola a cauponantes , e lasciarsi unite

bellum con bdligerantes: potendo essersi detto bclli-

gerare bellum, come si disse poscia bellare bellum.

Che caupunari non abbia allro significato che quelle

di vendere eon vanlaygio, e una gratuila asscrzione

del Pearcc, per appoggiarne il Benllej, che qui vor-

rebbe leggere cauponanti. HospiCari, diversari hanno
pur anco sense di hospitio diversorio uti. E perche
cauponari (se queslo verbo ha mai avuto corse fuori

del sue partecipio) non potra aver sense da caupona
uti? Xante piii che a quel tempo hoslis equivaleva

a dire peregrinus, il quale aveva senipre dritto ad
espitalita. Caupo , o eopo multorum hospitum (oste

di molli avvenleri) e pur dello un A. Biennie che
aveva la sua taverna alia Via Latina. (v. Cic. pro

Cluent. 131.

3. VITTAM. . . . utrique Ferr. — cerlare viltam

sarebbe giuslilicato dallesempio di T. Livio cerlare

mulctam (B P. II. lib. 5. 15). La villa reale dicevasi

propriaraenle diadema (quasi circumligamen) presso

i Greci. Ma il poeta trovo qui a proposito di alte-

nuare in bocca di Pirro il simboio del dominie, co-

me innanzi attenuati aveva i simboli, o saggi della

viltoria a petto del soslenziale , che era la magni-
nimita superiore ancora al sentimenio d'enore. (v.

Facciolati Lexic. v. diadema : fascia villa
, qua re-

gum fons praecingcbalur). A\lr\ codd. e edd, per cer-

lamus leggono cernamus.

4. - 5. II Gadd. 66. ha - Vosne velit an me re-

gnare (in litura ignare: ciee dignare) hera (Inno): e

con tutte le edd. seguita : — quidve feral sors- Vir-

lute experiamur Et hoc simul accipe dictum. II Gru-
ber nell'ed. di Lipsia 1856 per accipe pose arbitra-

riamenle acpite ! foggiandolo sul surpite della Sat. II

di Orazio. (1).

6. Ma il Ferr. legge come il Gadd. 67 Ed il Val-

lombrosano — Ei huic simul accipere dictum solto

cassatura. Sotlintendi : praeclarum est. Accordansi

dunque tre codici a togliere queH'craistichio dall'in-

sieme de' versi di Eunio , per assegnarlo , fuer di

metro, al teste di Cicerone.

8. Horumdem Ferr. — dignum est Gadd. 66. <

in margine al cerium.

9. Anche il Vallombr. ha ducito. Senza approvare

la lezione di questo verso depravato altresi nella

raisura, non voglio omettere di far awertire la for-

raola che ne uscirebbe dono ducito dcdo: determina-

tiva di buona volonta , couferme all' epigraGca do,

dono, dedico ; se il ducilo polesse mai accreditarsi

come verbo, di cui ducto divenisse poi il contratto

e assomigliarsi p: e: a faclito. Parrebbe quasi che

Pirro avesse volute dire a Fabrizio che era venuto

a riscaltar per prezzo i prigioni « ho stabilito (cer-

tumest) che a misura che mi capiteranno in mano,

sard per ricondurli ai vestri avamposli » Magni dono

ducito puo esser anche detlo imperativamente a Fa-

brizio, senza piii, per trasporlo di azione.

IV. ibid. sub. fin. Est autcm infima conditio et for-

tuna seroorum — IN fortuna. Gadd. 67 Ferr. molto

meglio di et.

V. Cap. XV. 1 Homo qui erranti comilcr monstrat

viam.

2 Quasi lumen de suo lumine accendat, facit :

3 Nihilominus ipsi lucel, cum illi accenderit.

1 comiti leggono i due Gadd. con raolte edd. — Ho-

mini qui erranti comit [cam it:) viam monslrat. Yal-
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loiubr. Questa curiosa giacitura di parole mi ha falto

sospetlarc che il comiter del leslo del Facciolati ,

anche dal Gruber, possa essere un corrollo di com

i7(/): cssendosi scrillo in anlico come quoin per cum

yi/m, e simili. Sonza i'arne Iroppo caso , pcro peii-

sava Ira me cbc la giusla lezione poless'essere :

Gomo qui erranti, CVM ITVR, monstral viam,

2 Quasi dc lumine acccndit FACEM Fcrr.

3. Nihilominus ipsi ut liiceat {ma ut iiilerlineare)

Ferr. — ut nihihmiinus Gadd 67 Vallombe. — ni-

hilominus ut ipxi (ma ut inter! ineare) Gadd. 66.

VI. Cap. XVIII. I. 19 Leuctris. Hinc nosier Co-

chles: hinc Dccii — Leuctris, Stralone. Hinc Decii

Ferr. Ma non e varianle alteudibilc , a parere del

ch. B. Borgbcsi: ad onia cbe Siralone fosse un pro-

lagonista di gran grido ,
presso Pausania (Eliacor.

pr. lib. V).

VH. Cap. XIV. I. 21. cosdcm bonos et simplices ,

veritatis amicos , minimeque faUaces — SIMl'LICIS

Tcrilatis Gadd. 67. Vallombr.Ferr. piii sensataraente.

VIII. Cap. XX. sub fill. - majores motus animorum

concitantur , inajoraque eflicienda r. p. gerentibus ,

quern quielis. — elficiendi Gadil. 66 Gl efjiciendo Ferr.

EFFICIENTIVM Vaiiombr. (^pirili cbe in effello rie-

scono a piii grand! cose)'

IX. Cap. XXI. 1. 5—6: in magnis animis, inge-

niisquc - ni^eniMA"^?/e sub Gadd. 67 Ferr.

ibid sub (in. - nee lumultuanlcm dr grndu dejici, ut

dicitur. — tamultuantem de gradu ejici. Gadd. 66 —
TVMVLTVM ANTE de gradu (/cj/ci. Vaiiombr. Fer-

r. — tumullum ante de gradu eiei. Gadd. 67. Que-

sla variaule e preziosa ! perche serve a stabiiire il

modo proverbialc, ut dici'.ur: e sarebbe come a dire

'( impastojarsi prima d'enlrare in viaggio ». e cosi:

soccombere prima di soccombcre al con/litto.

X. Cap. XXIX. I. 6. sicui summo et quielibus ce-

teris. — et QVIETt INDVLGERE Ferr. — Sicuris-

sima Iczioue: lanto piii che quietibus sarebbe I'uiiico

esempio classico di q>iies plurale, in senso di riposo;

avendosi solianto in Lucrezio quictes per significare

generieatnente : covili di fierc.

XI. Cap. XXXVI. I. 16. Quae partes corporis. . . .

aspectum essenl deformem habiturac , atque turpem,

eas conleril — habiturac, atque formum Gadd. 66 67

e Vallombr. ABSQYE FORMA eas contexit. Ferr.

con oltima Ic/.ione.

XII. Cap. XLII. I. 15. alhlet arum probatione —
approbatione Gadd. 67 congrcgatione Ferr.

lo sono cerlo che piii d'un filologo sbalordira
,

vedeudo come a siagione covi tarda, un'Opera lanio

.sladiata c commcniala sia capace di ricevere ancora

lezioni , ed emendazioni di tale rilevanza. Queste ,

sig. conle carmo, appartengono al solo primo libro.

Altre ed allre ne verro schierando in appresso di

prcgio e di peso non infcriori: coirinlendimento che

chi voglia accingcrsi ad una nuova edizione del te-

.sto Ciceroniano, so ne giovi come di cosa che esce

d'llalia, ed apparliene csclusivamente all'llalia, dove

la critica e veduta alia guisa che da per tutto, ma,

meglio, che allrove sentita. Gratis accepistis, gratis

date'. La proprieta e la ruggine dell'ingegno.

20 Gennaio 1860.

Affmo A. e S.

Luigi Crisoslomo Ferrucci.

(1) Dopo lutte queste osservazioni , e varianti, se

fosse lecito di toccare i versi d'Ennio neW interpun-

zione, to vorrei proporre questa lezione :

Nee mi laurum esposco, nee prelium dederitis

Ceu cauponanles: bellum sed belligcranles

Ferro, non auso, villa cernamus utrique

Vosne velil, an me dignare hera: quove ferat sors,

Yirtute experiamur.

Come se Pirro in buon ilaliano avessc detto: « lo

)) noti vuo segno di vittoria; ne de' prigioni vuo' es-

» ser pagato, come all'osteria. Ma tenzonando per ac-

» ciajo, non per oro , sliamo a vederc qual di not

» due a signora (Giunone) degnar voglia di diadema:

» e proviamci a chiarir per calore, dove non ne recherd

)) la sorte « Che ve ne pare ? non e egli spontanea

del pari che generoso questo modo di rispondere a chi

tenia di villa ?

DEL COSTU.ME DEGL! ER.MCl

Dl A.\DARE !.> GLERRA CO.N UN PIEDE IGXUDO

[frainmento di un discorso sopra gli Ernici)

Non solo Virgilio tocco I'apice deU'eccoIlenza nclla

poesia, ma ancora fu molto addeniro nelle scienze

iilosofiche e nelle malerie d'Archeologia piii invoke
nelle tenebre. Egli, novello Omero i cui poemi sono
tuu'insieme un superbo monumenio di poesia e di

storia nazionale , ne conserva niolle anliche Iradi-

zioni, allude spesso a falli di smarrila ricordanza
;

e le origini di alcuna cilia e di non pochi perso-
naggi o sono pretia sloria , o memoria della fama
che ne correva ab antico. E si vuol pure osservare,

come gia nolo I'Orioli, che il poela di Mantova an-
che allorquando nel nominar le cose sembra un no-
ine men proprio ha le sue ragioni occulte per di-

fendersi (1) Nel descriver poi che egli fa i sacri-

fizi, i funerali ed i costumi antichi non vi ha sola

una circoslanza , od anche una parola che non ri-

sponda a capello alia sloria ed alia propriela. II per-
che a tulta ragione Macrobio ebbe dello del nostro

poela: fuit hie poela ni scrupulose et anxie, ila dis-

simulanter et quasi clanculo doctus (2) E ne abbiamo
una prova chiarissima nel noslro caso ove si paria

del costume degli Ernici di andare in guerra coq
un piede nudo (3). Eccone i versi Iratli dal libro set-

limo
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Avea costui di rustic! d'iniorno

Una gran compagnia, ch'eran dc I'alla

Preneste, dei sassosi Ernici monti,

Delia gabina Giuno e d'Aniene,

E d'Amaseno, c della ricca Anagni (4)

Abilnnli e cullori. E come gli altri

Non erano in su i carri, o d'aste armali,

O di scudi coverti. Una gran parte

Eran frombolalori, e spargean ghiande

Di grave piombo, e parte avean due dardi

Nella sinistra e cappellelti in testa

D'orridi iupi: il manco pie discaizo,

II destro o d'uosa, o di corteccia in>o!lo.

II dollissimo Macrobio in sulle prime si niaravi-

giio del poeta per i'atiribuir che egli fa agli Er-

nici la costumanza di andare con un pie scaizo in

batlaglia, posciache cgli sa di certa scienza non es-

sersi giaramai vcdiita in Italia. Se non che afferma

cssere cio stato in uso presso gli Etolii ed in cio

doversi aramirarc I'occuitissima diligenza del poeta,

il quale avendo letto cbe gli Ernici erano stall ori-

ginati da un cotal loro duce dell'Etolia che Enrico do-

niandavasi, attribui agli Ernici quel costume cbe lesse

peculiarmeate proprio dell' Elolia. E per vero che

il pelasgo Enrico capitanasse e reggesse gli Ernici

in Italia eel prova Igino ncl secondo libro Delle Cit-

td. E quanlo all' aiidar degli Etoli in guerra con

solo un piede calzato, ce ne fa chiara tesiimonianza

il tragico Euripidc, il quale nel Meleagrn, Iragedia

di cui rimangoiio pochissimi framnienti, cosi descrive

gli abiti svariati, ond'erano rivestili i. duci cbe da

-

vano la caccia al cinghiale.

L'aquila d'oro nello scudo porta

Telamonc, onde opporla al fiero mostro,

E ne incorona colle viii il, capo,

AH'alma palria Snlamina oiiore

Recando: ed Alalanla Arcade I'odio

Di Ciprigna, con seco avendo I'arco

Ed i cani, c la scure a due fendenti

Veslita in guisa inusitata; e i figli

Di Teslio, che il pie manco aveaa disciolto

E scaizo e I'allro di calzar vestito,

Onde il ginocchio al moto avesser snello,

Come gli Eloli tutti hanno in costume.

Ma non voglio tacercchc Aristotile rimbrotto Eu-

lipide dell'avcr attribuilo agli Eloli il pie sinistro

ignudo menlre e di fatto portavano ignudo il destro.

11 poeta greco pero , ed il laiino vollcro che quei

popoli avessero disciolto il pie sinistro, perche, giusta

I'osservazione di un commenlatore, lo scudo che colla

man sinistra si porta, lo difende; ma il destro piii

lonlano com' e dalla difesa delle armi fa meslieri che

sia coperto.

Prof. Giuseppe Tancredi.

(1) Giorn. Arcad. Com CXXXIII.

(2) Saturn, lib. V cap. 18.

(3) Vedi Album pel costume incise sul rame an-
no VllI, pag. 228.

(4) Chiama ricca Anagni o per la ferlilitd delle

sue terre, o come altri vitole, perche avendo M. An-
tonio riftulalo la sorella d'Augusto e tolto a moglic

Cleopatra, fece coniar mone.e in detta cittd.
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LA BASILICA SESSORIAMA (*).

Santa Croce in Gerusalcnime,o la basilica Sessoria-

na e una delle sette Chiese principali di Roma, liloio

Cardiualizio presbiterialc posta nel rione dc' Monti
presso I'angolo piii orientale delle niura urbane, ed

(*) A sinistra del riguardante il sovraposlo disegno

iiitro la vigna dei Monuci cislercensi, sorge tin abside

unlica chc gli archeologi passati indicarono col nomc
di tempiu di Venerc c Cupido; esaminata la distribu-

zione particolare della pianta e la sua costruzione del

terzo secolu, si dene positivamente riconoscerc per gli

avanzi di un triclinio del palazzo imperiale sessoriano

fabbricato da Costanlino in quclla regione- Tor>'eggia

nel mezzo la facciata della basilica, e delVamplissimo

monastero falto costruirc dal pontejice Benedetto XIV,
colVarchitettura del Boromini; attiguo a questi il muro
eslerno di circonferenza del piano inferiore dcW an-

fiteatro castrense , che in gtiesta localitd viene diviso

in due parti dell'esteso recinto delle mura aurelinne.

G. Cottafavi.

ulliziala dai Monaci Cistercensi che vi abitano in

un monastero annesso.

Anastasio Bibliotccario neHa vita di S. Silvestro

scrive, che circa Tanno 330 Costanlino fece una ba-

silica nel palazzo Sessoriano, dove riposc entro una
custodia di oro ornala di gemme una parte del le-

gno dclla Santa Croce , e fece ricchi prcsenti alia

Chiesa, e la doto di niolti fondi: egli chiamo que-

sta chiesa medesima col nomc di Hierusalem per la

croce che vi si conservava, denomiuazione, chc an-

cora conserva , chiamandosi col nome di S. Croce
in Gerusalemme. Secondo la opinione commune da-

gli scrittori ccclesiaslici seguita dal Muratori , la

croce fu scoperta da S. Elena madre di Costantino

I'anno 327 c I'anno seguenle queH'augusIa mori ot-

tuagenaria nella Paiestina siccome rilevasi da Eu-
sebio. II nome dato da Anastasio di Palatiuin Ses-

sorianum al luogo ove fu edificata quesia chiesa ,

mentre ricorda gli orti imperiali ivi costrutti da

Elagabalo mostra che ne' tempi della decadenza questi
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orti medesinii dalla residenza che ivi facevano gl'im-

peradori o i niembri della loro famiglia erano de-

si^nali col nome di Sessorium a sedendo nome ri-

cordato dal vecciiio scoliastc di Orazio c poscia al-

Icrato in Scssorianum ed in Palaliuin Sessorianum.

Molli papi rcslaurarono questo fempio, p furono

Sisto 111, Gregorio II, Adriano I, Leone III Leono IV

Benedetto VII. In quesia Chiesa fu colpilo da niorte

subitanea Silvesiro II.

Circa I'anno 1062 Alessandro II vi pose i cano-

nici regolari. Quesli vi rimasero per 270 anni, ed

avevanoil privilogio come rilVrisce I'llgonio di sccrne

dal corpo della loro Congrezione il (itolare.

II Marlinclli nella sua Roma sacra ricorda il fatto

die Innocenzo III , dopo aver celebrato una messa

solenne in S. Giovniinl Lalerano ando processional-

uienle di la a S. Croce a piedi nudi , afline d' ini-

plorare da Dio un' esiio felice della gue(-ra conlro

i Saraceni. Questo slesso Papa nel Sermone detto

in questa chiesa nella dom<;nica qiiarta di Quare-

sima , (juando vi c la slazione , ne apprende I'uso

fin d'allora vigente di presenlare in ijuel di al po-

polo la rosa d'oro e quale I'osseil significato mislo

di tal ceremonia.

PEL -W .\NN1VF.HSARI0

DKI.LA ES.4LT.\ZI0.Nr, ALLA CATTEDRA DI SAiV PIETP.O

DELLA SAiVTITa' DI JiOSTKO SIGNOHE

PAPA PIO IX.

SOAETTO

Del tcrzo luslro I'liltim' anno varca,

Da che fosti, GRAN PIO, dal Nume elello

L'anipio mare a solcar con quella harca,

Che mai non I'alla nel camin piii rclto.

Euro, Note, Aquilon con rio dispetto

L'assaliscono in van, di prede carca

Passa fra scogli e sirii ogni arduo stretto,

E vola ovunque di temenza scarca.

(Jr piii ficra leiupesia la percuote
;

Folgora il cielo, il mar frerae, e la nave

Rolle le sarte scampo aver non puote.

Frenale, o mesli naviganii, il grido :

Nel nuo\o assalto il condoltier non pave,

E fra i perigli gia vi adduce al lido.

Fr. Fabi Montani.

SULL' ECCLISSE SOLARE del 18 LLGLIO 1800

{Cont. e line V. fag. \\\.)

Fiiiche il Sole non e che per meta ricoperto, ap-

pena si puo rawisare la diminuzione della sua luce;

anche presso alia totalita , finche ne resta svelata

una tenue falce, I'elTello sulla natura e al piii quel

che si scorge comunemente aH'accostarsi di un tem-
porale. Ma negli ultimi momenti previi alio spa-

rii'e del raggio Onale, la natura prende un insolito

aspetlo che riempie involonlariamenle I'animo di tri-

stezza e di terrore : il cielo di azzurro si tinge in

verdaslro, al cui debole chiarore i voiti delle per-

sonc cuopronsi di pallore raorlale, e gli oggelti ter-

restri appaiono come veduti allraverso di un vetro

tinto di verde. Se avvenga che il cielo sia sparso

di nubi, la scena e ancora piu Irislc: Ic lontane, su

cui stender si scorge I'omhra lunare, veslonsi di un
cupo nero, c gli squarci t'rapposii e i pezzi legger-

mente vclati si lingono di un giallo verdastro di

un indecibile aspetlo.

Allulleriore restringersi della fase, le ombre di-

vengono incerte , e i coiitorni sfumati , indecisi o

iustabiii in modo singolare sembranoannunziare pros-

sima I'estinzione della vita universale. Pure malgrado
tale preparazione, lo sparire deirullimo raggio suc-

cede con plena sorpresa dull'animo il piii premunito,

che si Irova quasi oppresso da una forza superiorc

a se stesso. « L' esser ridotlo il Sole ad un lenuc

» filo » dice un celebre lisico scozzese, il Forbes ,

che nei '8'';2 ne fu testiraonio a Torino , « non

)) c ai'"i>ra preparazione sulTicientc al gran momento,
» percLj tale e 1' inlensila del suo folgore che la

)) ccnte.-iaia parte del suo disco da forsc luce suf-

)) ficiente per (utti i bisogni della vita. II passag-

» gio dal giorno alia notte in un ecclissi tolale ii

» fa con lanta celerita che sembra quasi istanla-

» nea , e la Iransizione fu talmente rapida che io

J) rabbrividii come all'enlrare in una grotla umida
)) ed oscura «.

Ma il piii terrifico degli elTelti, per chi pole os-

servarlo con agio c in favorcvoli circosianze , e il

rapido volare dell' ombra lunare sulla terra, 'f Cbi

)) ha veduto » prosegue lo stesso autore « una lo-

» comotiva a vapore su di una strada fcrrala slan-

)) ciarglisi inconlro con una velocitii di 30 a 40 mi-

j) glia r ora , si faccia se puo un' idea della terri-

)) bile senzazione che far deve quesl'ombra, che a

» guisa di colouna tenebrosa distesa suH' orizzonte

» remoto vedeasi accosiare colla velocita del lampo

)) (cioe piii di 9 mila miglia all'ora) e che in meno

)> di mezzo minuto altraverso tulta la pianura cora-

» presa tra I' Alpi marittime e Torino ! Confesso

» che questo per me fu lo speltacolo piii terribile

» che io abbia mai veduto: e come awienc sem-

)) pre nel caso di raoli repenlini , inaspettati e ta-

» citi, che lo spetlatore sembra confuso tra i moti

» reali e i relativi, io mi senlii per un istanic sba-

» lordito, come se il vasto edifizio su cui stava si

» inclinasse sotto a' miei piedi, o piuttosto come se

» la natura inlcra venissc meno per I'azionc di una

» potenza esteriore che ci opprimesse, nascosta solto

« le tenebre di una nolle quasi istantanea. Io non

» posso dubilare che la circostanza di una nube ,

i « che appunto allora mi occultava il sole, non au-
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» mentasse mollo reffcllo mislerioso e lerribilc del-

)i r ombra volante. Ma cerlamenln iion mai sunza

)) una csalta cognizione della vera nalura duU' cc-

)) clisse non I'avrei adribuito alia Luna, o ad allra

» causa fuori della iioslra aluiosluid, laiiCa essa pa-

)i reva vicina.

)) Certo gli uoniini poco islruili di ogiii epoca eb-

)) ber ragione di guardar con paura una si spaven-

)i losa appart-nza, e confesso francanientc cbe sc mi

» fossi trovato collo all' iniprovviso in pari circo-

)) slauze, il niio primo pensiero sarel)be slalo sicu-

n ramenle cbe la iiatura inlera si disfaceva e cbe

» ruiliiuo giorno era giunlo. » Fin qui ii Forbes.

No e solo esse a tener lale linguaggio ma con lui

tulli consuonano in espressione , ne lo slalo di un

cielo piii men fa\orevole ha tolto il senlire di

quella profonda emozione. E lale impressione non

e sola dell'uomo, ma si eslende allresi a bruli ani-

mali, e la si scorge nell' inquicludine dc' lore rao-

\imenli, neU'crrare inccrlo degli uccclli e nell'az-

zillire del lor canto, nell'accovacciarsi dei cani, e

nei movimenli violenli de'cavalli, lalora con non

piccolo pericolo de' cavalieri e inline nella geiieralo

scnsazioac di freddo cbe lulla in\ade in quel mo-
nienlo la creazione; onde per converse a quesia pro-

](orzionale e V allegria con cui e accollo il prinio

riapparirc del raggio solarc , cbe lulla ravviva la

nalura, al cui splcndore lulto ripiglia il suo corso,

c il Sole iiifallibilnienlc ricevc un saiulo perfino dal

i:nrrulo sire del pollaio.

Se non cbe lullo cio die puo inlcressare il con-

templalore della nalura non allrae che licvemenle

I'allcnzione dell'aslronomo. II suo sguardo e il suo

spirilo sono assorbiii alia disamina di quell'aslro cbe

in que' fugaci momcnti si prescnla nel piii insolilo

aspello. lo non ve lo posso mcglio descrivere cbe

colle parole di un allro leslimonio di vedula, il ce-

Jebre Daily cbe a bella posia nel 1842 si reco a

Pavia. « lo slava allcnlo » dice esso « a contare

» le ballule del niio cronomeiro per coglicre I'islanle

J) della lolale dispari/ione, e una quiele profonda
)> tencva sospesi in silenzio gli sguardi c le menli
J) di un popolo di curiosi raccolli nella solloposia

)( |)iazza : quand'ecco alio sparir deH'ullimo punlo
X) il Sole mi scuole repentinamenle e mi elellrizza

)> un fremilo ed un appiauso di cvviva cbe scoppia

J) dalla raccolla folia: levo attonito lo sguardo dalla

J) mostra del cronomeiro verso cui mi era incur-

» valo, e niiro al cieio, e veggo la ragione dell'enlu-

» siasmo: all'aslro del giorno Irovo sosliluilo un ne-

)) gro disco della piii nera pece, circondalo da una
> corona di raggi qual si dipingu allorno a leste

» dei beali.

)i A lal visla inaspctlala slo ancb'io allonito co-

)) me I'uomo del volgo, e per poco non dimenlico

» lo scopo [irincipale del mio viaggio e perdo cosi

)) una gran parle di que' preziosi momenli. Riavu-
» tomi un islanle della sorpresa , levo in frclla il

>> velro oscuro del mio cannoccbiale e mir.o il Sole

» a occbio indifeso , e la mia maraviglia e ancora

» maggiore. La corona di gloria, cbe cinge I'oscura

)) Luna, e in Ire sili quasi inlerrolla da Ire vive e

» giganlescbe fianune di un color purpureo , che

» nella frella della osscrvazione non ben so discer-

>> nerc se fianima siano oppur monlagne: c menlre

» cerco di studiarne la slrullura, un raggio di sole

» cbe sfavilla mi ruba la vista deH'incanlevole spet-

)) lacolo, e menlre ridona alia nalura la vita, lascia

» me cojla irislczza di cbi si vede sfuggilo lo scopo

» del suo desio al niomenlo che slava per affcr-

rarlo. »

Fcco i molivi cbe irarranno una folia di dolti

alio rive dell'Kbro (*). II riconoscere che cosa siano

tjueilc (iamme
,
qual sia la causa di quella corona

ecco i principali problemi, la risoluzione de' quali

sara il premio delle loro ansiose ricerche e de' ioro

*iaggi. E quesia, una rivelazionc novella che ina

spellali misleri ci scopre sulla slrullura fisica del

Sole , ma che ci souo riservali a sludiare solo ed

unicamenle in que' brevi momenli.

Pruf. A. Secchi.

('^) Sappiamo die il chiarissimo nostra astronomo

gid si trova fvlicemente in quelle regioni a conside-

rare le fasi di lale sorprendcntc ecclisse.

S.UANl p. PAOLO

Di Paolo Salani Prolomedico e lellore della Bo-

lognese Univcrsila , e di Maria Ragazzoni Pezzi ,

donna di oltirai ed osemplari coslumi nacque in Bo-

logi# Giambatlista il di 9 Giugno 1688. I suoi ge-

nitori seppero dargli lal diligenle educazione , cbe

non poleva sortire allra migliore. Cresciuto a piii

ferina eta nacqucgli la brama di rilirarsi dal raon-

do, a di 1 giugno del 170i, vesli I'abilo de' tnonaci

Olivelani , assumendo il nome di Paolo , legandosi

poi co' voli solenni il 1 giugno 1705. Lo sludio di

picta, di leltere e scicnze si fece in lui sempre piii

grande, laonde pervenulo al sacerdozio, fu lellore

di Filosofia e Teologia ; aniando pero caldamenle
I'eloquenza, e la Poesia , a cui natura lo avea di-

sposlo, lenne discorsi c panegirici sempre lodali, e

cbe forse sarebbero comparsi in luce , se com' era

|)ronlo a immaginare e a scrivere fosse slalo pa-

ziente nel limare, e casligare le cose sue; il cbe fece

ali|uanlo piii ne' versi che gli acquislarono nome di

valoroso , ed in civili e onesle compagnie iniprov-

viso ben ancbe , facendolo alcuna volla a gara col

celebre Giampieiro Zanolti. Ainanlissimo della eru-

dizioue avea scritta un opera, che non trasse a fine

sulla Fonlana del Neltuno, lavoro del Gianbologna,

che e nella maggior piazza bologuese (I). Pio, e mo-
deslo. com' era mai non cerco ascendere ed alii ed

onorevoli gradi, sicche giunse lardi a quello di Aba-
te , cbe sostenne con decoro fino al lerminc della

vita contemperaiido la giuslizia colla clemenza. Reg-
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p. PAOLO SALAiSI.

gcndo egli la Badia di S. Michele ad Alpis (volgar-

iiicnle della di Scaricalasiiio) posla sulla via mon-
tana che e passo fra Bologna e Firenze, vi albergo

Francesco di Lorcna allora Granduca di Toscana; e

(juindi imperalor d' Austria, e I'imperalrice Maria
Teresa; principi da quali t'u grandemenle onorato;

lie nieiio il fu da Carlo Einanuelc re di Sardegna,

quando alloggio nella Badia di S. Michele in Bo-
.sco, ov' era Abale di governo il Salani che ebbe la

hcnevolcnza del re, e il dono di ricca tabacchiera

d'oro. I Magislrali bolognesi conoscendonc la sapienza

c la probila rcbbcro niolle voile adoperalo in ardui

afTari. Avanzalo ncg!i anni, gravi dolori d'urina pre-

sero ad aflligorlo , ma ci non voile inai sotloporsi

al taglio; anzi quasi sprozzando I'infermila, sludiava

.scrivea versi c viaggiava ancora. llllimamentc avendo
volulo recarsi ad una Dicta Capitoiare, che leneasi

in Mont'Olivclo maggiore , dopo 'il giorni di rna-

lallia chiuse santamente la vita in quel Monislero
a di 24 maggio 1748. « II Salani (cosi G. P. Za-

)) nolti, che ne scrisse la vita) era uomo affabile c

)) di cortesia senza One, schivo d'ogni cerimonia im-

» portuna. Era libcrale, come il polea; e con cui

« per qualche merito s'avea guadagnate raffetlo suo;

)) per inopia la sua compassione , e di tal dolce

» suo caraltere senza fasto esullava, e piu dal volto

» che dalla sua bocca appariva. » Fu aggregalo ad

alcuna Universitii, al Collegio de' Tcologi in palria

c a niolle Accademie e aH'Arcadia in ispecic, ove

ebbe nome di Ferronte per nulla dire della Colonia

Rcnia di Bologna. Ne abbiamo il rilratlo nel se-

guente sonetlo, che puo anche porger saggio del ver-

se ggia re di lui (2).

\on son pingue, ne asciullo, e non son mollo

Lnngo, ne lozzo, e lal che mi contento ;

Giusia pendenza ha il naso, ovalo il vollo,

In cui ridon vermigli e gola c inento :

L'occhio brilla, egli e ver; ma se gli e lollo

II concavo crislallo, ei scorge a slento :

Ho il crine, ho il pel di color rosso e folio,

Odialo inlin nel piii minulo armenlo.

Prodigo, aslrallo, io bensi mosiro e vanto

Spirlo e ingegno, ma al par di mobil I'rondc

Da un eslremo men volo, all'allro caiilo.

Per raio servo a Febo, e lal m' infondc

Queslo genio di ardor, ch' io ciarlo lanio

Da seccar fin Nelluuno in mezzo all'onde.

G- F. Ramhclli.

(I) Pare che Vopera del Salani sulla Funtana vc-

nisae pot alia luce giacche nel libra « Pianle alzale

prolili, e nolizie delle origini delle acque che ser-

vono al publico Fonle della Piazza Maggiore di Bo-

logna, Opera, posluma di More' Ant. Chiarini. st. a

I
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Bologna pel Longhi 1763 —la descrizione annessavt

di esse acque e del P. Paolo Salani Olicetano. Si ha

memoria di una Disserlaz. del Salani volta a diino-

strarc che il corpo di S. Elena imperalrice fin dal

secolo XIIl trasportato da Costantinnpoli castodivasi

nella Chiesa di Venezia dedicala alia Santa iii^ una

Isolella una colla de' Canonici regolari, pot de' rno-

naci delta sua congregazione [v. il Giorn. Arcadicu

t. 96 nota a pag. 293 alle lett. inedite del Gori al

Costadoni).

S' ignora oce sia rimasto tale scritto e cost il to-

dalo Panegirico che a 27 luglio 1712 face a S. Ca-

terina de' Tigri per la canonizazione di lei.

(1) Quest'i vita e tratta dalle notizie che del Sa-

lani scrisse G P. Zanotii, che raccohe in un volume

i piii bei versi di lui e li diede alle stampe col ti-

tolo di Rime diverse del P. Ab. Paolo Solani Mo-

naco Olivelano, fra gli Arcadi Terroute — Bilogna

a S. Tommaso d'Aquino 1761 in 8 °

LA PORRETTA

{Cont. e fine V. png. 149).

Iiuperciocche dalle fooditure della vella e delia

base di quel poggio prorompe di conliiuio insicme

al gaz solforoso niolla quanlila di gaz idrogoneo car-

bonato, in guisa die, awicinando r< quelle fendlture

una liamraella, que' gaz si acceadono porgciido il

magniGco speltacolo massime in tempo di nolle di

grosse colonne di ftioeo. II caizolaio Spiga concepi

r idea di prcvalersi del mentovali principi aeri-

formi per illuminnre la sala dello Slabiliinenio del

Leone c la piazza alligua raedianle due fanaii; idea

che cgli gia da pareeclii auni ha felicenienle messa

in cffello. Per la qual cosa rillustre Schiassi voile

onorare la memoria dell'induslre artefice coi se-

guenti versi cbe leggonsi incisi ie, una lapide posta

neU'anzidella sala della fonte Leouina :

Nalura ul dcdcril niorbos dispellere !ym()iiis

Pellere jam tenebras ars lua, Spiga, jiaral.

Dopo la uiorle dello Spiga niun allro si prese

pensiero di Irarre un qualelie [irolitlo da un (onle

cosi inesaurabile di gaz, che oggidi sono ricono.sciuli

suscellibili di diverse ulilissime applicazioni. E fa

veraincnte maraviglia come 1' umaaa industria non

ne abbia ancor tratlo que' vantaggi che se ne pos-

sono ripromcllere. se non allro come mezzo accou-

cio alia nollunia illuminazione del paese o conje ec-

cellenle combustibiie per diverse maniere di opifizi

e di maniratlurc.

Le acque della Porrelta voglionsi riferire alia ca-

legoria delle salse-iodico-solforose. Esse sono limpi-

dc, chiarCj Irasparenli : di alcune il sapore e mar-
calamente salato ed araarognolo; di allre e pocbis-

.simo salso, ed I'nvece alquanio disgusloso , e quali

dicesi epalico. L'odore in generate e assai sensibile

di gaz idrogeno solforalo , e (|ual(! si svolge dalle

uova fracide. La temperalura delle medesime e va-

ria, e cioe dai gr. -^ 22 sino ai gr. -i- 31 del Term.

R. Secondo 1' analisi chimica falta dal ch. profes-

sorc Sgarzi conlengono le acque Porreltane circa 7

grammi per lilro di malerie lisse e sono cloruro di

sodio, carbonato di soda , di magnesia, e di calce.

abboudano a dovizia di principii gazosi; ollre una pic-

cola proporzione di acido carboiiico trovasi nelle

medesime grande quantila di acido-idrico ossia gaz

idrogeno solforalo, ed una cerla copia di gaz idro-

geneo prolo carbonato. Per la quale prerogativa di

essere le nostre acque do\ iziosamenle (oriiile di acido

solfo-idrico , cbe delia cura in ispecie delle maliil-

lie della pelle ojcra effetli sorprcndenti, godoiio molta

riiHilazione, cosiccbe un dollissimo medico, ^il dol-

lore R. Maunoir, in una sua pregevole opera sulle

lerme di Porrelta non dubita di atlermare, polersi

quelle appellare le Bireges de I' llnlie. Ollre a tullo

cio rinviensi nelle medesime, siccome si e superior-

menle accennalo, una soslanza organica vegelo-aui-

male delta in addielro albumina, la quale sembra

mollo simigliante al barcgina o ^olfuraria delle ac-

que mineral! solforose dei Pirenei.

Le acque del Leone c delle Oonzelle sono fornile

di un' azione biaiidemenle purgaliva e risolvenle. A
lal line si bevono la mallina a digiuno alia nose di

due libbre alle quattro circa. Le sorgenti poi della

Puzzola e della Porrelta veccbia si usano all'inlcrno

presso a poco alia slessa dose , e vengono espulse

dal corpo piii specialmenle colle orine. 11 gaz idro-

geno solforalo sembra sia eliminato in parte per la

strada della cute, conforme risulla da parecchie mie

osservazioni, ed in parte niedianle I'esalazione pul-

mouare siccome si raccoglie dagli esperimenli falli

da alcuni moderni fisiologi. Uu allenlo esame degli

effetli lanto immediati i quali conseguilano all'uso

delle predelle acque, quanto dei medial! e consecu-

tiu prodoll! in diverse generazioni di cronicbe ma-
laltie induce a ritenere, cbe le acque Porreltane go-

dann di una facolta aperitiva o risolcente e di una

azione organico-chimica (2).

Anlicbe e moderne orservazioni fanno fede, ope-

rare la predelle acque la guarigione di niolliplici

croniche infermita promovendo cr!>>! di sudon' , di

oriiie, e di evacuazioui venlrali; lalora dopo alcuni

giorn! in cura termale risvegliano una febbre etli-

mera che si risolve al comparire di profusa Ira^pi-

razione , oppure eccilano una passesgiera fiorilura

alia pelle avente i caraileri deH'orlicaria, cbe in ira

brevissimo spazio si dilegua.

Le lerme Porreltane sono conlroindicate negli iii-

dividui aCfelti di febbre anchc cronica, e predispo-

sli alle flemmasie, ne! soggelti plelorici, e proclivi

alle congestion! pulmonari e cerebral!, ed alle emor-

ragie allive. Non convengono neH'anemia e nell'oli-

goemia, nei vizi! precordial!, nella lis!, e nei guasli

organic! di nalura insanabile. Nella lue venerea rie-

scono se non dannose per lo meno inulili.
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Le predette acque sono foruite di possente effi-

cacia coiitro la diale.si erpetica, quindi giovaiio mi-

rabilnieiite nelle croniclie dermalosi di diverse for-

me, c massiine in quelle che si d'coiio volgarmente

uinide, in quanlo cbe gemono umore sieroso, o pu-

rulenlo. E qui gioNa dichiarare che nei predeiti

niali la virtii loro riesce assai piii proiila ed ener-

gica quando gli infermi noii siano slali in antece-

den^a soggeiti a diversi nietodi di cura piii o ineno

atlivi, ed in ispecie a rimedi dolali di valida azione

cbimica, qnali sono gli acidi niinerali, le prepara-

zioni di mercurio, di iodic, di arsenico ecc. Forse

in lali circoslanze I'uso dci menlovali modicainenti

induce una coniplicazione nella natura del uior-

bo , in guisa che quelle acque non possono escr-

cilare nell' umaiio organismo I'operazione salulare

che c loro propria (3). Una lunga niaoo di espe-

rienze ba dimoslrato essere quelle assai proficue neile

si^abbia, eczema , erpete, iinpeligine, acne, efelidi ,

nienlagra, prurigine , e nelia pellagra. Per lo con-

Irario nella lebbra, nella psoriasi, e iieH'ictiosi ap-

porlono ben poco giovamenlo. Ed operano pariiuenti

salulevoli benefizi nelle dermalosi complicate con

rosliluzione linfalica. Sono vanlaggiose nelle malallie

croniche reumatiche ed arlriliche, ed in arlropie di

vario genere lanto semplici quanlo associate a vizio

scrofoloso. Giovane ancora nelle alTezioni dclle niem-

hrane mucose, niassimamenle se originate da dialesi

erpetica ,
quali sono I' ozena , la Tariagite granu-

losa, le pustole ed i tubercoli della mucosa del tnbo

dlrigente : e similraenle nel calarro bronchiale , e

vescicale , e nella leucorrea manlenula da viginite

follicolare erpetica operano slupendi effetli. In que-

st' ultimo case debellando i finri bianchi vincono

eziaudio Tirapotenza e la sicrilita, che non di rado

a quell' incomodo vanno congiunte. NelTasma sibi-

lante originato, per quanto sembra, da cronica bron-

chitc capillare offrouo uu' eccollenle rimedio. Indi-

catissime poi sono contro le emorroidi,le ostruzioni

di fcgato e di niilza, i calcoli ailiari, e nelle abi-

luali costipazioni di venire da cui banno origine le

lante volte coliche inlcslinali piii o meno gravi. Non
c a tacere cbe talora le medesime possono essere

utili nelle navralgie, massime nella gastralgia e nelia

.sciatica, nella emiplegia facciale da causa reumati-

ca, ed in divei'se forme di paralisi od impotenza di

altro membra, purche non congiunte a stalo ipere-

luico o congestivo. Finalmeute giovano nella cronica

ovarite, neile |)assive congcstioni dell'utero special-

niente venose, nella sua iperlrolia, nelle menstrua-

zioni diflicili e dolorose, nelle piaghe dipendenli da

condizione vcricosa e da principio erpclico, sicconie

del pari sono graiidemente indicate per combattere

con succcssoquei fenomeni morbosi che sono elTctlo

ad un tempo della siGlide e dcH'incongrua amministra-

zione dei preparali mercuriali. Laonde ponendo bene

altenzione allc slupende virtii medicinaii di coteste

acque non i a ritenere esageralo il giudizio, che di

esse ne dicde un tempo il cclehre Vacca Berlinghie-

ri, quando scrisse « In tutta V Earopa non vi e un

luogo tanto favorilo dalla natura, riguardo alle ac-

que niinerali, salubri, quanto la Porretta ».

1 contorni della Porretta offrono amene e deliziose

passeggiate per chi ama di ammirare lo maestoso
spetlaolo che presentano gli aiti Apcnnini. Imper-
ciocche salendo I'erta dei monti mentre tu li vedi
vestiti di ombrose selve e di annosi caslagni, e giu-
guendo snila cima I'inoltri in vasti e foiti boscbi
di faggi, rimani poi sorpreso osservando que' poggi
che hanno un dolce pendio ricchi di messi, di biade,
e di pascoii rigogliosi. Fra le passeggiate sono a

preferirsi quella a Caslelluccio distante tre miglia
al sud dal paese, e quella a\ monte della Sambuca
a tre miglia di distanza dal confine Toscano, nella

di cui sommita havvi un convento di monache, cui
e allidata I'educazione e I'istruzione dclle giovanetle.

Quegli poi che dotalo di sullicienle robustezza
potesse fare a cavallo il viaggio di una giornata tro-

verebbe molto diletto visilando il Sautuario della
Madonna deU'acero dista.Tte dalle lernie dieci miglia
circa, e piii oltre salendo s' incontra la curiosa sin-

golarita di uu bacino d'acqua sulla vetta di un monte
detto i\ lago di scaffaioli simWc ad un parallelogram-
mo, lungo braccia 260, e largo braccia 100, il quale
probabilmente e alimentato dalle acque dei monti
sovrajiposti.

Ollimo si e il vitio, ed a raodico prezzo: eccel-

leuli sopralulto sono il pane e le carui di manzo
e di vitello: nei lorrenti poi delle vicinanze si pe-
scano broccioU o trute di gusto squisito.

Gli Slabilimenti Termali si aprono ogni anno a

comodo degli accorrenti il 20 Giuguo e si chiudono
il 20 Setterabre. 11 quale spazio di tempo, che com-
prende la stagione della state, si suole dividcre da

quegli ahitanli per I'ailitto dclle camere e degli ap-

partamenli in tre' dislinle cosi dclle bagnalure.

La l.-" e compresa dal 20 giugno al 20 luglio: la 2.''

dal 21 luglio al 20 agoslo: la 3.» dal 21 agoslo al 26

settembre. M. P.

SILLOGE 01 VARIE ISCRIZIOM

Incite in pietra ovcero scritte siille maraglie

in varie parti di Roma.

(Cont. V. pag. 99).

132.

Via delli Carlari num. 13.

10 . STOCCHI
AGRIPPINAS

133.

Piazza Costaguli num. 34.

COLLEGJUM . VMBRIAE
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134.

Sulla Facciata della Chiesa di S. Vilale.

Pio . IX . Pont . Max.

Miinilica . Procidentia

Olim . Velitstate . Ftitiscens

Tiiinc . Sto . Et . In . M<'lius . Mte«

Anno . 3WCCCLIX

135.

Nel Corlile del Palazzo delle Finanze.

Has . Aedes . A . Medicei^ . Principil>us

Pritnum . Ejrlrticlas

Dein . Praefecli . I'rbis

Et . Tri/'iinalium . Jus . Unde . Reddebat

Providenlia . Optimi . Principis

AErarii . Praefecto . Adtribnit

Eiitsque . Pi-ocurationes

Hac . Illic . Prius . Per . Urbem . Distractas

Publicae . Commoditati

Prospiciens

Untttn . CuniunritIn

Ivi

Opuf

Pius .

Quod
IX .

Per

Equitem .

Pro-Praefectum

Fuuste . Feliciter

Punt . Max
. Angelum .

Torquatum
Aerario

Absolvit

Gallium

LuLenti . Animo . Invisit . Probavit

Prid . Xon . Febr . Ann . MDCCCLIU
Sacri . Principatus . Eius . VII

136.

Nella Facciala della chiesa dello Spirilo Sanio dei

Napolilani in Via Giulia. Anno 1854.

R^gi

Quod
Anno .

Dei

Aedem . Invisit

^'eapolilanorum

Ferdinando . I

. Siciliae . Ulriusque

. V . Kal . Sotembr.

R . S . MDCCCXrill
. Spiritus . Sancti

Lipsana . Januarii

Palroni Adoravit

Loci . Sanctitalem

Pietatis . Exemplo . Confirmavit

Sacram . Domum . Nostra . Deo

Spiritui . Sancto

Fcrdinundus . II . Rex . Siciliae . Utnusque

Aedem . Neapolitanorum

Opcribus . Interius . Amplialis

Exoruari . Fronlem . Re/ici

Lautiori Pecunia . Augendam

Sua . Impcnsa . Curavil

Anno . MDCCCLIU
A. Dolt. Belli.

LK PART1T.4 DI SCACClll I.NTERROTTA.

Nel momenlo slesso in cui i Francesi si vincevano

la l)allaslia di Fonlenoy, Federico II che si chiamo

pill laidi Fedcriro il "grandc vinccva da parte sua

la ballasiiia di Hohenfricdberg. Di gia laKico con-

sumalo, il giovano re aveva riconosciuta anleceden-

lemcnle, a Hohenfricdberg, la posizione ove voleva

comballere : egli aveva preparato I' aggualo ove i

suoi neniici dovevono cadere. Fin dal primo movi-

mento giro la loro a la sinistra, s' inipossesso delle

allure che doniinavano la loro fronte , e ben losto

I'inliera linea anstriaca fulminata dalla sua artiglie-

ria presa di lianco dalle sue colonne, fu messa nel

piu gran disordine.

Si fu, dice uno storico , una di quelle ballaglie

da gran maestro in cui il genio fa piegar tutto in-

nanzi a se, le quali sono vintc fin dal principle e

quasi sonza contestazionc ,
perche non resta al ne-

mico sconceriato la possibilita di riordinarsi.

Nel moraento di dar la batlaglia, Federico disse

al Cavalier di Lalour, che era venuto ad annunziar-

gli la vitioria di Fontenoy.

_ Voi avete veduto signore, a chi restera la Sle-

sia. Ebbene ! sia.

Dopo la vitioria scrisse a Luigi XV :

(( Ho soddisfalto in questo puulo alia lellera di

» cambio che Vostra Maesla ha Iralta sopra di roe

» a Fonlenoy. »

Ma questo gran suceesso non perraise aH'armala

prussiana di enlrare in quartieri d'inverno. 11 ne-

niico era sempre in piedi grosso e minaccioso. 11

principe di Lorena. che comandava gli Auslriaci ,

ricevette nuovi rinforzi, e quatlro inesi dopo esser

stalo vinlo a Hohenfricdberg, si prcsento inopinata-

niente ai Prussiani, presso il villaggio di Soor.

Federico stava in una casa del villaggio ove aveva

slabililo il suo quartier generale, e, circondalo da

alcuni dei suoi principal! utliciali ,
giuocava tran-

quillaniente agli Scacchi col generate Scheverin.

— Generale gli diceva, io sono piii forte e posso

darvi la Torre.

Qualiro anni innanzi, cioe a dire nel primo anno

del suo regno , Federico aveva dalo una battaglia

agli Auslriaci a Molwilz , e grazie al valore della

sua fanteria, raNe\a vinla- ma quello che e stalo il

primo capitano del suo secolo ed ha meritalo di es-

ser paragonalo a Cesare non si mostro bravo la prima

volta che vide il fuoco ; fece anche come gli eroi

di Oinero, quando credono che un Die nemico com-

batla contro di essi, vollo briglia ed abbandono il

carapo di batlaglia : il generale Schwerin gli corse

apprcsso e Io ricondusse sul teatro del combatti-

menlo. Questo generale era un Tcdesco franco, bra-

vo, allezionato, ma nienle affallo corligiano; quando

intese il re proporgli la Torre, aizo le spallc.

— Voi vi credcle piii forte di me :' gli disse il re.

— Si, Sire.

— E ricusale la Torre ?
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— Si, Sire , e, meglio ancora, se vostra maesta

vuole acceltarla gliela do io.

— Benissimo, disse il re, cominciamo.
Federico suonava inollo bene il flauto e andava

superbo di quosto lalcnio, faccva racdiocremenle i

vcrsi e si credeva buon pocla; infine era poco abile

agli Scacchi ed ave\a la prelensione di essere buon
giuocalore. II giuoco degli Scacchi e I' iminagine

dolla guerra: si da ballaglia, si (anno marciare dei

soldali, i cavalli si slanciano nelTarena, e le coro-

nc dei due re possono es.ser coniproniesse; bisogna

esser lallico per csservi occcllenlc; non vi e dunque
che a (rasporlar i caicoli del campo di ballaglia

sulla scacchiera; era aluieno cio che pensava Fede-

rico, che, a questo conio, ravrcbbc cerlamente vinla

su tutti i giuocalori dell' Europa e dell'Asia. Pare

che il re di Prussia s' ingannasse
,
perche il gene

rale Scliwerin, che non avrebbe vinla la ballaglia di

Hohenfriedberg, gli vinse facilissiniaraenle la partila.

— Cio non prova nulla, esclani6 Federico quando
si vide dalo lo scaccomallo: io penso rnio malgrado
aH'imperatrice Maria Teresa, e voi a\ele proliltalo

delle mio dislrazioni...: ricominciamo.
— Volenlieri , disse il generale, nia io suppiico

voslra inaesia ad accellar la Torre, senza di cio la

vincero sempre.
— Giammai, giamraai, generale, disse il re, si e

ci)l non perniellere a' miei avversari di credersi piii

abili di me che io I' ho vinta su di essi.

— Per me, riprese il generale, inchinandosi , io

sono runiilissinio scrvilore di voslra maesta; ma io

la ballero.

— E che, conliiiuo il re, in vece di essere elet-

lore sono re di Prussia.

Senza dubbio. sire, dis^e ancora Schwerin, ed io

spero die voslra niacsla divcrra il pio gran re del-

r Europa, ma io la ballero.

— Vedremo, signer generale.

Si ricomincio la parlila ; quesia volla Federico

non ebbe dislrazioni, lascio da parle le rinieuibranze

di Maria Teresa, e della Slesia, c i'u lulto intenlo

al suo giuoco. Fosse caso fosse lalenio, fosse anche
che alia sua volla il generale Schwerin avesse qual-

che dislra/ione, Federico s'irapossesso subilo di al-

cuni Pcdoni e di un Cavallo.

— Signor generale, disse, io credo che voi non
airete I'incomodo di darrai la Torre, io me la prendo
(la me.

II re presc la Torre; egli era (iero c Irionfanle.

— Perche il Sig. di Vollaire, non e qui, diceva.

In quel momenlo enlro un paggio: veniva ad an-

uunziarc al re I'ora della parata.

— Fra iin momenlo, disse al paggio.

Gli udiciali che lo circondavano si guardarono
I'lin I'allro presi da raeravigiia. II re rilardava la

parala ! egli che si era fallo una Icgge di assislervi

lulli i giorni alia stess' ora, c che alcun affare, al-

cun lavoro, alcuna affezionc ne lo impedivan mai.

(Juesla abiludinc di fare esercilare ogni giorno i

suoi soldali, e sempre slata si coslanle in Federico,

j]

che allorche, venli anni piii lardi

abbandonalo dalla forluna, e da'

fu un momenlo
suoi alleali, .slan-

chi per le conlinuc guerre, allornialo da cospira-
tori che gli allenlavano alia vila, e che egli si ri-

tiro in Breslavia, ove visse due mesi Iristo e soli

lario, senza neppure andare alia parata, si riguardu
questo fallo come un indebolimenlo morale e il se-

gno di una prossima morle.
— Dio ci guardi ! dicevano Ira lore gli udiciali,

che Schwerin vinca la parlila , il re sara lulta la

giornala di un umore inlollerabile.

II re vinceva sempre.
(ConCinua) {Dal Francese)

CIFRA FIGURATA

(^ LA^e^oni

CIFRA FIGURATA PRECEDENTE

j& I'avarizia la /idea die dopo il pasto ha piii fame

di prima.

TII'OGRAFIA DELLE BELLK AllTl

con iipprovazionc

DlREZIOiNE DEI- GIORNALE

za di s. Carlo al Corsu n. /(33

CAV. GIOVANNI DE-ANCELIS

direttore-jiroprietariv

i



Distribuzione 2 1

.

1 Inglio 4 860 Anno XXYII.

VEDUTA Dl ALTA-COMBA E DEL LAGO Dl BL'RGET {Savoia}.

II !ago di Burgct, offre il paoorama piCi grazioso

che 1' imaginazionc possa idearsi ; le acque termali

sulfuree d'Aix hanno un incontrastabile pregio ; la

cura in genere 6 piii esterna che interna.

Pcrcio, il viaggialore che arriva, vedc subito con
una ccrta sorpresa , le sedie portalili scoperle che

trasporlano iu tutli i sensi per la oitta i malali fa-

sciati dalla testa ai piedi; ma la piccola cilia si tra-

sforma nella sera; alia cura succedono i divcrtimenli

alle doccie e alia slufa, le passeggiate suH'asino ed
i giuochi di lutle specie; — li malali rinunriano ai

loro mali c si riuniscono in un sontuoso Casino si-

tuate fra araeni boschi, in poca dislanza del lago. -

Ospedale il mattino, cilta di allegria la sera , Aix
conforta, dicono, avanti mezzo di, o guarisce nella

seconda parte del giorno.

Lo stabilimento dei bagni, molto anlico, sara ben
presto sostituito da un' altro piii conforme al gusto
del lusso e delle cure dei tempi presenti.

Che si prenda il camino di ferro, o un' imbarco
che vi cooduca ad Alta-Comba, si avra egualmenlc

soddisfatta la vista dalle belle 6orite rive del lago

di Burget ; — da un lato, la linea ferrata e abel-

lita dalle ondc azzure e trasparenti che vanno a di-

sperdersi al suo fondamento ; dall'altro, la vista si

compiace della bella vegctazione che ricopre li pri-

mi piani delle monlagne le di cui incolle stradelle

terminano intorno al lago; in lulto questo insierae

\i e una si bella armonia, una cosi bella unione di

linee, una gradazione si dolce e pura di colori, che

si resta incantati da si bene organizzata natura

O lac ! rochers muets ! grotles ! Forels obscures !

Vous que le temps epargne ou qu'il peut rajeunir,

Gardez de celte nuit, gardez, belle nature,

Au moins le souvenir
Qu'il soil dans ton repos, qu'il soil dans les orages,

Beau lac , et dans 1' aspect de tes riants coteaux ,

Et dans ces noirs sapins, el dans ces rocs sanvages,

Qui pendent sur les eaux !

{Lamarline)
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L' Abazia di Alla-Comba , posla siille rive dello

slesso lago, fu fondala, nel 12'25 da Ami'.deo HI, e

scrw per sepolcro dei principi della faiuiglia di Sa-

voia ; in oggi i veccbi ecclesiastic.i vi hanno un

delizioso ricovero, dove la loro aniina, avaiili di di-

vidersi dalla terra, puole almeno godere in pace la

tonlemplazione delle opera deirAUissimo

{da la Science pour Tons)

Alcune osserazioni sul volgarizzamf-nto dellc odi di

Anncreonte falle pel Conle Giovanni Marchetti e il

Cav. Paolo Costa.

L' anno 1823 per le iiozzc della 'J. Maria Milzelli

col C. Teseo Ra^poiii \cniic al puLdico un librello

coutenente le odi volgarizzalc di Asiacrconle, e di

qucsla Iraduzioae di due scritori elcganli G- Mar
chetli e P. Cosla non irovo chc alct.n letterato di

quel tempo pubblicamente ragionasse. E a uic e sem-

brato utile lo scrivere a queslo proposito un nii-

nuto ragionamenlo, perclu! faccndo csame delle pic-

cole cose, la tuenle per lal maniera s'interia nelle dif-

ficolta e ragioni piii riposte della na(uraie |i2llezza:ci6

chc accade massimamcnle delle poesie di inicreonlc
dellc quali ogni paroluzza e una gra/ic chc vuole

es.serc considerala. Ma non e per que^to dasupporsi
che io intenda analoaiizzare tulte le od; tr;idotte di

Anacreonte
, perche io scrivo non un iibro ma un

brevissimo arlicolo da giornale e forse saru troppo

per la pazienza de' Icggitori. Io dunque prendero ad

esaminarc due sole delle odi genlilissime del poeta

dalle quali un poco si conosca la loro difficolla ed

il merilo delle traduzioni.

Le odi scclte per esempio parlano tutle due della

rosa ed hanno lulla la freschezza e venusla del Gore

che cantano. Incominciamo senz' allro dalla piu breve

tradotla dal Marchetli.

La rosa, il fior d'amore,

A Lieo s' accompagnij e con t'eslevoli

Risa e con liele voglie

Mescendo il soavissimo licore,

Su la fronta gioiosa

Poniam la rosa

Dalle purpuree foglic.

Ecco la traduzioneletterale del Greco-La rosa, il fior

degli amori accomp.ignamo a Lieo! La rosa {y.CilXi'fvX-

Ajv) dalle belle fogli (a/^/xscaviE;) acconciando adat-

lando alle lempia beviamo {i^py '/sXfSvTE,) molle-

menle, delicatamente sorridendo - L'i^px -jiXa-JZi; il

Marchetti ha tradotto con I'eslevoli risa c liete vo-

glie. L'idca delle liete voglie non c del poetaGreco, ed

un di piii coritenendo le feslevoli risa quella ietizia di

voglie. E somigliantemenle I'epileto di gioiosa alia

fronle poleva essere Iralascialo. Ne la forza del verbo

xpfj-OGMTt; , ace tnciandi) e ben rilratla col nostro

vorbo, poniamo, ed essendo differenti nella forza del

significalo i due verbi, ne segue sieno differenti nella

vivacita Ic idee, chc proilucono, e percio quel fo-
niamo non rappresenlar lo stesso che VioixsGm'B;,
acconciando adallando le rose alle tempia del poeta

Greco :

rosa, o fiorc cletto,

Cura piii dolce de'novelli zefiri,

Volalla degli Dei

:

Se con le ingnude Grazie il fanciulletto

Amor danza lalora

Di rose infiora

1 dorati capei.

II Greco dice {rxpo? p.iXrip.cit^ la cura, il pensiero

j

della primavcra, modo piu conciso ed elegante per-

J

che non i soli zefiri ma tulta /a primavera fa chei
sia intenta al fiore gentile , al che fanno concor-l
danza quel versi del Ferrarese nell'Orlando :

L' aura soave e I'alba rugiadosa
L' acqua e la terra al suo favor s'inchina.

Se con le ignudc grazie ecc. il Greco dice - di
rose il fancinllelio di Citerea (carissima espressionc
e non conservata ) inlreccia i bei capelli danzando
con le grazie - Dove non v' ha la condizione ed il

talora del (radutlore, dicendolo il poela in modo del

lullo afferraalivo come di fanciullo uso ai balli delle

araiche seguaci.

Famnii di rose adorno
II bianco crine, o Bacco; e a suon di cetera

Carole graziose

Andro menando a Tare tue d'inlorno

Cod vcrgine avvenenle,

Leggiadraraente

Coronato di rose.

II Poeta non chicde a Bacco d'incoronarlo, ma a

qualcuo degli astanti si rivolge Izi'Lcv (xz y.m Ivpt^av !

Ornanii di rose, e suona la cetera !

II Poela dice - iJ.ezx xsu'pujj ^'/^MvSkr.cM con vcr-

gine di seno profondo ; e le femmine /SxSuxsXkSJ

erano appunto un gusto parlicolarc della \azione.

Dice non di rose, ma j3c§/v;jc7J jspavjcxs;? ghirlan-

dellc di rose, e percio di quesle non coronato, ma
piu veramcnie nzn\)Y.%Gii.vj':,^ carico adombrato.

Ora veniamo aH'allra ode tradoila dal Costa.

Col hello Aprile apportator de' fiori

L'esliva rosa io canto

Accompagna, o fanciullo, i versi niiei.

II Greco ha crs'jau/jssosi; [iv: -ijpog con la primavera

apportatrice di ghirlande, e sottilizzando questa ma-
niera ha molio maggior forza d'eleganza. Cosi se sino-

miuasse la primavera in cambio de' fiori; onde I'Al-

lighieri disse di Proserpina rapita mentre coglieva

fiori ne' carapi deliziosi di Enna, d' aver essa per-

duta primavera, nel che c da considerare come ab-

hia volulo il poeta Italiano far immaginarc I'abbon-
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i danza de' fiori in que' luoghi, siccome il poeta Greco

I'abbondaiiza la (juale primavcra sparge su Ic cam-

pagnc pcrclie le gentili fanciullc sc ne compongan

ghirlaudc. -Ma qucsla rimanga una solligliuzza. Non

so pero come il poeta voglia cantare un liore d'eslale

a primavcra - I'esliva rosa io canto - E sembra essere

I

il bnoii ijiudicio del Costa ingannalo da qualche scon-

cia edizione d' Anacrconte , incorso in un ridicolo

crrore, aver cioe il zi^ivJCCJ (tenera) che si rilerisce

al canto del poeta - -(oivjxj Gvvkxip y.z\i /iiXTivv

-

accresci, o fanciullo il tenero canto, spiegalo "bipivJTj

(estiva) rifcrondolo a asos'v (la rosa).

Fragranza degli Dei

Degli uomini delizia inclila rosa(Tu quanilo il crinc inllori

De' pargo!t:lli amori,

Sei di'ile grazie il vanlo

di leggiadre favole subbiello,

dclle muse piauia graziosa,

Di Cilerca diletto.

j

Qui e lulto guasto il bello d'Anacrcontc e per-

!
che ii leltore possa meglio persuadorsenc premelto

al solito la traduzioae piii che si puo fedcic del

I

Greco - La rosa e il respire degli Dei (j.-yy iijaa)

la giocondezza dc' mortali, rabbcliimenio delle gra-

zie (s'JUis.'c) che hanno freschissiraa bellczza, il di-

letlo di' (lilerea, la pianta graziosa delle muse. Essa

6 la cura delli seguaci (.u,j;s:!; propriamenle iniziati

ai misteri) degli amori (-sXjavjiuv) tuiti fioriti, ca-

: richi di 6ori « Ora veda il letlore cominciando dal

I

primo \crso se il chiamarc la rosa fragran/a degli

i
Dei sia io stesso che dirlo il proprio lore respiro,

(inlendcndo scmpre dell' odore) e veda se gli altri

I

versi » tu quando il crine ecc. abbino che fare col

I

scraplice concetto di quelli di Anacrecnte.

Alia man che per via ti s'avvicina

Dolce fai la tua spina,

C.ara alle moili diia

Di chi ti coglie e palpa, o lior d'amore.

II II Greco :

P
rXuxj) Y.oa amu'jrt rr£?pav

'' 'Ev ixTjBrjxtg arsrp-jjj

yixlxy.xlGi -/J.OGt XSJpCUV

npicayEiv 'EpuTsg av3(7?

Dolce, la rosa, a chi tenia di prenderla ne' spi-

nosi senlieri, dolce prendendolo calido dalle dolicale

I' Diani dclle fanciulle Io awicinarc alle narici il fiorc

I d'araore)' Anacreonle ne' due primi versi con bella

verita ci fa vederc I' imbarazzo di chi coglie la rosa

in luoghi folli di spine , e dice che va tenlando ,

cioti ogni modo ccrcando per giungcre all' intricato

(iore, e percio freddamente, indeboleiulo la pitlura,

il Costa traduce che la mano di colui le si avvicina.

Negli altri versi poi il Costa guasla tullo Torso per

aver letlo , come si disse , in qualcho sconcia edi-

zione Anacreoule.

Lasciaiido da parte qualciie altra minula osserva-

zionc veniamo agli ullinii versi.

Cantiam I'origin sua. Quando dali'acquc

Del mar spuraante nacque

Rugiadosa Ciprigna, e la belligcra

Minerva a tutto il cici Diva tremenda

Dal capo usci di Giove

La rosa, opra slupenda,

Fu \isla germinar per ogni dove

Ad irrigar la Icrra onda di nellare

Pioic dal ciel losto le siepi ammmanla
Consacrala a Lieo i'immorlal pianta.

-Vnacreonle dice che il mare (-svts; iXiyjJi) diede

fuora, partori la Dea rugiadosa animanclo il mare

e non senza perche. Dice non che la rosa allora

fosse vista germinare per ogni dove ma che la gio-

vane piania , immaginandola r/cca di coioriti boc-

ciuoli {•fj'j'z'.'ji /oiwjGori il suolo, cosa piu semplice

piii vi/a, piu poelica come ogni fino giudicio s'ac-

corge. Dice non che il nettare piovesse dal cielo, ma
propriamenle che gli Dei si ragunassero a spargere

nettare (ii; '/xjor.o pcosv) perche la rosa oe giocon-

dasse. Infioe non che essa ammaniasse le siepi, ma
in un modo piii semplice i? axavjv;; avs'-rajXiv, uscisse

fuora dalla spina: spiegasse, in allromodo, la pompa

dclle sue foglic.

Ora raccogiiarao qualcho cosa dalle osservazioni.

Conviene ad alcnni moslrare che quesle non sono

stale del lulto ridicole soUigliezze. La bellezza e

nella verita del peusiero e nella verita dell'esprcs-

sione. La verita d'uu pensiero gentile dovra essere

con verita espressa, cioe convenienlemenle con gen-

(ilezza di coiori rappresentata. E da questa concor-

danza del pensiero con I'espressione, delle idee coi

segni rappresentativi cioe le parole, nasce appunto

la bellezza, Io bello slile. Ora dunque volendo cam-

biere le parole ad Anacrconte, bisognerebbe che le

nuove concordassero sempre co' peusieri , fosscro

cioe di quella forza di quella vivacila delle prime. E
noi abbiamo vo'iulo osservare che essa molle volte

non sono, dunque c!ie molle volte nasca una disar-

monia de' pensieri d' Anacreonle con le parole dei

traduttori, venga guasla la bellezza Non diro che lulto

questo non abbiano nolato i begli ingcgni del Mar-

chetti e del Costa, ma forse molle volte alia delta

armonia avra falto loro irapcdimento la rima, molle

volte gli errori delle mal scclle edizioni , inline la

non sempre somiglianle forza delle nuove parole :

onde con verita diceva a" giorni nostri un Uorao solo

(la paragonarsi asli aniichi Greci, e nalo in Italia.

Per mia parte soslerrei volenlieri logliersi lanto a

quelle divine odi con lor loro la lingua di Ana-

crconte, che a chi non sa di Greco sia possibil cosa

conoscere (non dico intendere) Omero, Cailimaco c

qualche altro, ma Anacreonle non mai.

Giuseppe Maccari.
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UN MONL'MENTO DEL MDC

{Daremo I' illuslrazione in un prossiino numero).

Auguslam Taurinorura

missa.

Agile

Sodales . a . Syndone . Sancta

D. N. lesu . Servatoris

Benedicto . Labrco . V. Ven.

Bactroperitae

Peregrinatori . Religiosissimo

AbsCinenti . In Exemplum
Observantes . Et . Laetos . Probate Vos . Simul

Qua . Die . Sollemnes . Arts . Uunores . Recipiens

Caelestis . Palrocinii . Fidem

Pits . Precibus . Propitiandus Adauget.

Lutet

coemet

Parisior

Magdaleniano.

Locus )^ Quietis

Didaci . Laurentii . eq F . Perkens

Qui . Moetecus . Ex . Insula . Dominiciana

Luletias . Parisior . Xdvectus

Malhesi . Addiscendae . Ad . Bellicos . Libratorum

Laudatissimae . Inslilulionis . Numcros . Exphvit .

Idem Quum . Redilum . In Patriam

Usus

Omnes

Spe . Propius . Praecipercl

Synlexi . SublaCus . Est

Summa . Adolescenlia . XV . Kal . lul . A . MDCCCLY.
Aequales . In . Condiscipulatu . Scholac . Pohjtechnicae

Aere . Communi . PP Luctu . Pari.

Alois. Chrys. Ferrucii.

RELAZIONE DELL EGITTO

Eslralla dall'arabo slorico Abd-allalif secondo la

francese Iraduzione falla da Silvestro Sacy.

Libra secondo

Capitolo secondo

Avvenimenti deH'aniio dell' Egira 597, di nostra

salute 1200.

In (juesto stato di cose 1' anno 597 si annuncio

come un mostro spavoutcvole il cui furore doveva

agnentirc tutte le cose necessarie aU'esistenza della

umana vita, e ogni mezzo di risorsa per raanlenerla.



L' A L B U M It; 5

Si perdelle la spcranza di vedere riorcscerc il Nilo,

e in conscguenza di qupslo limore di gi.i il prczzo

dclle derralc si era graiidcraenle incarilo: Ic provin-

cic furono desolale dalla sicciia, per cui gli abilaiili

previdero una incvilabile carestia; e la paiira delta

prossima fame i!ccila»a di giii gli aiiimi a lumiillua-

rie morniorazioni.

Gli abilanii dei viUaggi e quelli dello campagnc

si ridusscro nelle principali cilt.i delle provincie, o

un sran nuniero di essi emigrarono nella Siria, e

ncl inagrep, ncHVgiazze, e neii'arabia felicc. Si di-

sperspro cosi da un luogo all' allro come in allro

lempo fallo avevano i discondenli di Scba. Vi fu

anrora gran nuraero di qucsti s\cnlurali the cerca-

rono un ricovcro nelle cilta di Misr e del Cairo dove

incomineiarono a soffrire una fame crudele ed una

spavenlevolc morlalila.

Quando il sole enlro nel segno dell'Ariete I'aria

si corruppe e ingenero dei miasmi , e un moriale

conlaggio subitamente manifcslossi, per cui quei mi-

seri, che soffrivano gia la fame, videro avvicinarsi

sempre piii giorni spaventevoli: si ridusscro a (ale

slremo che si cibavano delle piii schifose carogne

,

e fu lor pasto il cadavere dei cani. e il limo dclle

stalle piii ribullevoli. Qucsti infelici porlarono piu

ollre la loro miseria e fecero paslo dei loro slessi

bambini arrostendoli e bollendoli.

II Conimandanle dolla guardia della cilta fece bru-

ciar vi>i lanto quelli che allesliro quesl' orribiie

desco che quelli che ne cibarono le carni.

Ho vislo con mioi propri occhi deniro un panicre

un bambinello rosti(o il ([ualc fu porlato al magi-

strato, e conducevano iniinnzi a queslo un uomo ed

una fcmniina che dissero essere il padre e la madre
del collo pargolcllo. II giudice li danno ad essere

bruciati vivi. Nel mese di Raniadhan si riinenne a

Misr un cadavere umano il quale avevano scarnilo

per cibarsi di quelle carni; ed era reslalo lo sche-

letro legato a guisa di un raoulone quando si accon-

cia per arroslirlo.

Quando i povcri incomineiarono a cibarsi delle

umani carni, fu tale I'orrore e lo schifo che desto

queslo infame nulrimenio che il ribrezzo per queslo
inconccpibile delillo divenne rnrgonu-nto dc' discorsi

in lutte Ic conversazioni, e ogniuno inorridiva a tali

racconli, ma in appresso non fu piii cosi. Talmente
si accoslumarono a queste esecrabiJi vivaude che si

videro degli uomini a fare di esse il loro pasto gior-

naliero, e fame dei bancheti, e per (ino (enerne delle

provvisioai. S' imraaginarono diversi modi per pre-

parar qucsle carni, e s' inlrodusse I' uso di queste
vivande ancora nelle provincie , di modo che non
vi era nessuna parte deU'Egiilo dove non se ne ve-

dcsscro degli csenipi.

Non solo non facevauo (]uesli fatli orrore ne sor-

prcsa come fecero in sul principio della calamita
,

ma anzi se ne parlava conlinuamenle con indiferenza.

lo viddi un giorno una donna ferita nel capo che
varii uomini del popolo trascinavano a traverse di

un mercato, era quesla slala falta cattiva nel mo-

mento stcsso che niangiava con qualcjiio un faiiciullo

rostito. Le genii che si lrova\ano in dello mercato

non fecero alcuna allenzionc a queslo arreslo, e ba-

davano indiferenlemente ai loro affari , ed io non

scorsi in loro alcuu segno di cmozione o di racca-

priccio, e quest' indiferenza mi fece |)iii orrore dello

stesso dclilto, perche una tale indiferenza non po-

teva atlribuirsi che ad essersi omai accostumali a

vedere replicalamenic queste alrocita. II numcro
de' poveri che perirono dal morbo o dalla fa-

me non vi e che Die che lo conosca; quello che ne

raccontiamo non e che un cenno appena baslanle a

dare un idea degli orribili eccessi e della immcnsa
morlalita.

Una cosa che io posso assicurarc per averla \e-

duta io stesso a Misr e al Cairo e nei luoghi circon* i-

ciiii.che in qualunque parte uno camminava allro non

rinvcnivache cadaveri oqualche infelicefra gli slrazi

(loH'agonia , e altri niolti di qucsti djsgraziali gia

presso a raiserabile fine. Ogni giorno si portavano

dai cento ai cinquecenlo cadaveri ncl luogo desli-

nato ai religiosi funerali. A .Misr il numero dei

niorti era innunierevole, nessuno aveva cura di sot-

terrarli, solanicnte era carila di gettarii fuori della

cilta, ma nel finir dell'anno si lasciarotio nelle piaz-

ze, infra le case e le bolteghe, o pure neH'inlerno

delle abilazioni. Si vedeva qua un cadavere disteso

e ridotlo in brani, e senzabadar»i li presso un ro-

sliciere un fornajo o altre di quesla specie di veu-

dilori senza che se ne dessero briga

Nei suborghi e nei villaggi gli abilanii perirono
quasi luUi eccello uu picciol nuraero che fuggi al-

Irove. Appena poterono essere esenli da quesla mor-
lalila le cilta capo luogo di provincia e i piii grandi
paesi come Rous , Aschmouneia .Mechulleh e allri

simili; ma con lullo queslo gli abilanii che resla-

rono erano un picciol numero. Accadeva spesso che
un viaggialore passava deniro un gros^o viilaggio e

e non vi rinveniva un uomo vivente . solo vi (ro-

vava i cadaveri di quelli che vi ave\aiio abilalo

dislesi innanzi alle proprie case dirimpetto ai loro

vicini che di gia ammarcivano, o ad allri che erano
Irapassati di recente. Era cosa ordinaria \edere i mo-
bili delle case non locchi [ler non e.--3ervi vivenle che
se ne irapadronisse.

La slrada d'Egillo che va in Svria, slando ai rap-

porli di moiti che sono stall lestimoni oculari, era
come un vasto campo seiuinalo di cadaveri umani,
o piutlosto come una campagna dove hanno taglialo

con la falce la raesse. Per gli augelli e per le l>e-

slie feroci era un festino. Gil slessi tani ehe si erano
presi qucsti uomini svenlnraii per compagni della

loro emigrazione divora\ano i cada\eri dei loro pa-

droni.

Gli abilanii di Hauf allora che si rilirarouo in

Siria per ccrcare del villo furono i primi a cader
morli in quesla grandissima slrada che si era pavi-

menlala di cadavri umani come jc quesli fossero

stall locuste abroslolite.

Gli emigrali si sono s|)inti Cno a Mosul a Bj;^-
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dad c nelle conlrade del Khorasan, dell'iuipero Gre-

co, nell'Affrica, e nei Yemen; in fine si sono sparsi

in tutle ie parti dove sono poluli fuggire

Sono succeduli ancora degli allri eccessi in que-

sla folia di emigrali. Le Madri fuggivano i propri

figli per non vederli niorire di fame li quali mi-

seri bambini abbandonali non davano line ai loro

spasirai cbe con la morte.

Un allro orrore cbe divenne mollo frequenle fu

qucllo di vendere Ic persone di condizione libera ,

questo delilto fu portalo a si alio eccesso cbe non

si aveva piii tema dell'ira di Dio. Si vendeva una

bella giovanetla per pochissime nionete. Mi furono

offerte due fanciulle cbe loccavano alia puberia per

una moneia d'oro, e ne vidi vendere due al prezzo

di undici monele di argeulo. Una femina venne per

vendermi la sua propria liglia per cinque monele di

argenlo, alia quale snalur'ala madre dissi cbe que-

sto infame iralico non era permesso, e la disperala

mi rispose, cbbcne ricevetela in dono.

Ancora dei giovanelti e delle fanciulle avvenenli

^i raccommandavauo pcrcbe uno le comprasse o cbe

ad allri le vendesse.

Vi furono di quelli cbe si permisero quesl'infame

mercato, e i cadaveri di questi infelici furono por-

lati fino ad Irak nel fondo del Kborasan o in al-

lro conlrade.

Qui ba (ermine la descrizione del la careslia del-

r tgillo nell'anno dell' Egira 597 c si passa a rac-

contare lo slalo del Nilo in queslo morboso e spa-

vcnlevole anno.

V. Gajassi.

LA PARTITA DI SCACCIll KNIERUOTTA.

{Conl. c jine vedi pag. 160).

— Scacco alia regina esclamo.

— Se sua niaesta prende la Regina del gL'nerale

dissero gli ufliciali, noi siamo saUi: v raro chc non

si perda la parlila quando non si ha piii la Regina.
— Maggiore , disse ancora il re, fra un quarlo

d' ora io saro alia parata e vi arrivero vincilore :

file prender le armi alle mie guardie.

II maggiore al quale il re s' iudirizzava usci per

fare eseguire quest'ordine.

Si presenlo un secondo paggio, colla ligura pal-

lida, piuUoslo per la collcra cbe per lo spavenlo ,

percbe i suoi occbi ardenli brillavauo di un vivo

splendore.

— Sire, sire, diss'egli, il nemico !

— II nemico ! riprese il re cbe rimise sulla scac-

chiera il pezzo cbe teneva in mano, c cbe per un
molo subilaneo, si trovo in piedi faccia a laccia col

suo paggio; il nemico ! cbe vuoi lu dire, biriccbi-

no ?

— Voglio dire, rispose il paggio senza sconcer-
tarsi, il principe Carlo.

— II priucipc Carlo! impossibilc.

— E vero, sire.

Federico si precipito verso la porla della casuc-

cia ove giuocava agli Scaccbi, si slancio sul cavallo

cbe gli avevano preparalo per la parata, e prese al

galoppo la strada di una vasla pianura , fuori del

villaggio , ove fortunalamenle le sue truppe erano
riunile e sollo le armi. Getlo i suoi sguardi all'oriz-

zonle, e, circa a un quarlo di lega, vide in fatti ,

I'armala auslriaca cbe spiegava i suoi battaglioni
;

egli non si altendeva'affallo un simile altacco, e fu

una vera sorpresa: il suo esercilo non era compo-
sto cbe di venlicinquemila uomini , e ne aveva il

doppio innanzi a se; per la disposizione dei luogbi

ogni rilirala gli era interdetla. Federico vide per-'

feilamenle cbe era in una posizione ove bisognava

vincere o morire, cioe a dire vincere od esser di-

slrutlo. Cruda e tcrribile parlila di Scaccbi ! In una
poiizione cosi difficile, Federico non doveva alten-

der la sua salvezza cbe dalla sua abilita e soprat-

lutlo dal suo sangue freddo Egli si avanzo verso

I'esercilo nemico, osservo con tranquillila le sue di-

sposizioni e rilorno verso i suoi col viso calmo c

r aria sicura. La sua armala era allora la meglio

discipliaala dell' Europa ; clla aveva vinto quattro

mesi innanzi il nemico cbe andava a combattere
,

ma vedeva il pericolo e poleva conlare i suoi av-

versari. Gia tuonava il cannone, bisogno fare le di-

sposizioni in frclta. Menlre cbe Federico dava gli

ordini, il generale Scbwerin, che andava a raggiun-

gere il suo corpo, venne a passare vicino a lui.

— Scbwerin, gli disse, scacco alia Regina... ve /o

ricordate,spero... a rivederci quanlo prima, generale.

— Si, sire.

Federico si avvide a colpo d'occbio dello sbaglio

cbe il principe Carlo aveva gia fatlo, piomba con

rapidila sulla sua ala sinistra e la rovescia in un

burrone innanzi al quale si era imprudenlemente

spiegala ; facendo in seguito un cambiamento di

fronle , prende a rove.>cio il resto della linea au-

slriaca e la mctte nella rolta la piii complela. Giam-

mai forse Federico si moslro piii gran capilaiio cbe

in quesia occasione Appona cbbe una mezz'ora di

lempo per giudicare della posizione del nemico .

della sua ,
per concepire il suo piano e farlo ese-

guire. II nemico si alloulano fuggendo dal campo di

hatlaglia, e lascio al vincilore delle bandiere, dei-

I'arliglieria ed un gran numero di prigionieri.

Federico era ben lungi dall'aver posii i suoi av-

versari nell' impossibilila di turbare il suo ripo.so;

le risorsc dcll'Austria eran di mollo superiori alle

sue, ed aveva appena distrulta una delle armale im-

periali cbe poleva presenlarsene un allra per ven-

dicarla. II re non gindico dunque prudente di per-

seguilarc il principe di Lorena , e dopo aver visi-

laTo i suoi feriti, rilorno al suo quartier generale,

rientro nel villaggio di Soor per darsi alle cure cbe

esigeva la sua posizione. Sempre padrone di se slesso.

egli aveva rimarcalo un piccolo piffero cbe, nel piu

forte del combaltimenlo e menlri! luonava il can-

none, non perdeva la cadenza.
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— Ecco un buon niasicisla, disse, io gii faro im-

parare a suoiiarc il flaulo, c (jualche giorno faremo

(lei due Hi.

Peiiso in scguilo al Signor di Voltaire e proaiise in

cuor suo di mandargli una rclazione in vcrji della

villoria cho ave>a allora riporlaia. La lelleralura

franccsc aveva luUa la sua predilezioiie, c cio clie

ricercava soprattutto, si era di ocxupar la Francia

di se slesso. In quello slesso leiupo , il signor di

Voltaire faceva il poeraa di Fonienoy. lufine Fede-

rico trovandosi nella slessa camera o\c trc ore in-

nati/i giuocava agli scacclii col generalc Sclicvcrin

e vodendo la Scaccliiera ancora aperta avanii a lui

ed i petzi al posto dove li aveva lasciati, esclamo

ad un trallo :

— E Schewerin ? dov'e Schcwerin ?

Uno de' suoi aiulanti di cainpo si avanzo :

— Sire, disse, vostra maesia ha potnio vederc il

generale Schevorin passare sul corpo della fanteria

aastriaca e piombarc aH'itnproviso sopra un reggi-

mento di ussari che ha posli in t'uga.

— Senza dubbio, senza dubbio.

— II generale ha avulo un cavallo ucciso sotto

di lui.

— A chi Io dile ^oi? replied il re. Io I' ho ve-

dulo e gii ho mandalo un cavallo delle raie scude-

rie... Ma dov' e egli ? ov'e Schewerin ?

II re parlava ancora che Schewerin entro.

II Bravo generale era coperto di sanguc e di pol-

vere. Egli tenevn in mano una b?ndiera auslriaca

ia cui brillava I'aquila a due teste, quell'aquila che

era allora allor I'uu'gita innanzi le arnii vittoriose

di Federico, ed egii presento al re (|uel pegno del

suo valore.

— Sire, disse, quello che la [xirtava I'ha difesa

bene, ma. . . .

— Ma, niio bravo Schewerin, non ha polulo pero

impedirti dall'irapossessartene, non e vero ?

— Sono slato ridotto, continue Schewerin a do-

vcr ferire con un colpo di sciabola il braccio che

teneva questa bandiera , ed io me ne sono impa-
dronito come deirufTiciale che ia porlava.

— L' avele fatto prigioniero ?

— Si, sire; e un bravo ufliciale che ha moglie a

Vienna.
— Come voi a Berlino, generale.

— Si, sire; egli ha dei ligli , e pericolosamente

ferito, ed io gii ho promesso che Io faro ricondurre
a Vienna a mie spese. . .

— Alle mie, alle mie Scheweri)i.

— Se vostra maesta volesse rendergli la liberta ?

— Volentieri, disse il re ; ma, Schwerin, scacco

alia Regina, voi Io sapele . . .

E il re indico col dito la scacchiera.

— Si, sire.

Si assiscro tutli e due, e la partita interrolla dalla

battaglia continuo :

— Voi non siele stato ferito, Schwerin ?

— No, sire, e voi ?

— N'eppure; vi e stato un moraento, pero, in cui

mi sono creduto colpito; ho sentito un dolore alia

spalla . . .

— Veramentc !

— Si, alia spalla sinistra, mi duole ancora tutio

il braccio . . . era una palia austriaca . . . una paila

morla.
— Come a me

;
quando il mio bel cavallo di

Mecklemburgo e cadulo, ho provato un dolore vio-

lenlo alia coscia; ho creduto che I'osso fosse fral-

turato e che vostra maesta ne sarebbe ridotta a farmi

fare una ganiba di legno . . . fortunatamente non

sianio ridotli a questo . . . SireJ ho I'onore di pren-

dere un Cavallo a vostra maesta.
— Ah ! voi mi prendete un Cavallo, generale ?

— Si, sire.

— Alia buon' ora , vada per quelli che noi ab-

biamo presi al principe Carlo. . Avele vedulo, ge-

nerale, come si sono balluti i miei Prussiani? Brev a

gente, buoni soldati... eh ! eh ! questo val bene, spe-

ro, la battaglia di Foiitenoy. . . Che ne pensaie, si-

gnori ? disse il re dirizzandosi agli spettatori.

A noi non apparliene di giudicare qucste due bat-

laglie, ne decider quale la vinse sull'altra di Fon-
tenoy, od il glorioso affare di Soor; ma come si con-

jepisce facilmente, gii ulTiciali di Federico non esi-

tirono, misero Soor avanii Fonienoy, e posero il re

di- j*russia molto al disopra del maresciallo di Sas-

sonia. Quanlo a quest'ullima assertiva, pare che la

posterita abbia giudicalo com'essi.

— Andiamo, andiamo, diceva Federico fregandosi

le mani , noi abbiamo aucor tempo... Ebbene ! noi

abbiamo venti o trent' anni per far versi e vincer

batlaglie... noi grimpiegheremo.
Inlanto il ganerale Schewerin aveva allontanato dal

suo spirito ogni pensiero dei pericoli ai quali era sfug-

gilo un niomento prima e della gloria stessa di cui si

era coperto. Era, come si direbbe ai nostri giorni, un
uomopositivo e che era lutto intcnto a cio che faceva.

Abile giuocatore di scacchi,era di forza da poter dare
la Torre al re, e non era uomo da lasciarsi vincere

una partita senza disputaria vivamenle. Mentre che
Federico si occupava di Fontenov e del maresciallo

di Sassonia, Scheverin sludiava la sua Scacchiera,

ed ehbe ben presto disimpegnata la sua Donna, preso
un Cavallo al re e rislabilili i suoi affari. Allora
s'indirizzo al re.

— Sire, disse, io ho avuto il vantaggio questa matti-

na di viacere una partita a vostra maesia, che me ne
ha tolto I'onore col dire che non badava al suo giuoco
e che peusava all'imparalrice Maria Teresa; io sup-
plico vostra maesia di lasciar da parte, per un nio-

mento, il principe Carlo e il maresciallo di Sasso-
nia, e di voler guardar bene il suo giuoco.
— Schewerin, Schewerin, disse il re, ecco dell'or-

goglio mal posto: voi perdcte la partita.

— Non Io credo, sire.

Federico gnardo il suo giuoco , e vide che , in-

falti, il generale aveva riparate, o almcno compen-
sate le sue perdile, e che la partita aveva cangialo
faccia.
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— Signori, diss'egli a suoi ufliciali, un momenlo

di silenzio , di grazia, poi sono da voi : io vi do-

mando sollanio il tempo di baltere il generale.

Egli appoggio i due goniiti sulla tavola, si pose

la testa fra le mani , e si dette ad una di quelle

mediiazioui si famigliari ai giuocatori di Scacchi.

Egli che faceva maiiovrare un esercito con lanto

talenlo e facilita, che era eccellente nella stralegica

che creo I'arle di manovrare innanzi il nemico, di

girarlo, di circondario, di opprimerio dirigendo so«

pra un sol puiilo i suoi piii grandi sforzi; che in-

vento, o che rimise in voga I'ordine obiiquo, e che

a\eva dalo, nel momeiito stesso, una si gran prova

del suo sangue freddo e della rapidila del suo colpo

d'occhio , credetle che un istante di altcazione gli

baslerebbe per trattare $chwerin come aveva tral-

talo il principe Carlo. — V.ra troppo tardi. — E
anche [)0ssibile che sia piii facile di vincere una

batlaglia che una partita di Scacchi.

— Scaccomatlo , sire , esclamo Schewerin.
— Questo Schewerin e ben maldestro , dissero

tra loro gli ufiiciali, non ha avuto lo spirilo di farsi

vincere.

II re, indispettito, gelto sulla scacchiera il pezzo

che teneva in mano.
— Vi son dei giorni disgraziati , disse , in cui

nulla mi riesce.

— Fuorche vincer le ba'.laglie, rispose Schewe-
rin inchinandosi.

{Dal Francese)

A Madamigella V. B.

nel suo natalizio

F. V. ed F. N.

offrivano

Questi fiori e guesCi versi

Nel di, che alia uieinoria

Del nascer luo s'onora

Un done un volo accogliere

Da noi ti piaccia ancora.

L' offerta vil piii povera

Le tue virtii faranno,

Di fronte a te si florida

Quei 6or che mai saranno?

Della camelia il niveo

Candor s'oscurerii,

Ne vereconda od umile

La maramola parra.

Deb almen se de' tuoi mcriti

Colanto e il gcntil anirao

Ne afiidi il don niinorc,

Ad ogni ardir maggiore.

Oh salve oh salve o Vcrgine !

Di cento sol, che un giorno

Simile a questo apportino,

Brilli su tc il ritorno.

E se mai fia men lucida

Pel nascer tuo la stella,

Cosi, se tu men giovane,

Non sii giammai men bella.

Giammai del duol la lagrima

Scenda a solcarti il viso,

Le labbra ognor s'inBorino

D' un facile sorriso

II ciel I'augurio adempia
Di cuori a te devoli,

Tu, mentre al don commiscri.
Fa d' aggradirne i voti.

B. Galanti-Marzi.

II famoso Blondin ha trovalo un rivale. Un co-
tale di nome De Lare, ha attraversato il Paissac liu-

me degli Stali Uniti Americani nella nuova Jerrey
sopra una fune lunga 600 piedi, e si e fermato nel

centro per farsi ritrarre in fotografia.

(New. York Herald).
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SILl'oPIMONF STORICA VICENTE A TEMPI DI DANTE

I.NTORK-O PAPA ANASTACIO II

11 Giornale scienlifico-letterario-agrario di Peru-

gia, nella Dispensa VI del 1859. publicava una dis-

serlazione del R P. Bonavenlura Viaiii A. S. in-

torno quel passo deH'undecimo Canto dello Inferno

di Dante ove leggesi :

ci raccoslammo dietro ad un coperchio

d'un grande avello, ov'io ridi una scritta.

che diceva : Ancstagio papa gnardo,

lo qual trasse fotin dalla via dritla.

II dolto padre con sodi argomcnti critici. e col-

r autorita degli scriuori di sloria ecclcsiastica ,

purga quel pontefice dalla mala tradizione, che il

facea adcrcnte alio s«israalico Folino , c partcci-

pante agli crrori clu coslni fomentava nella co-

muuioue d' Orientc h suo tempo . secondo Ic dan-

nale dollrine di tale Acacio ^escovo, gia niorto in

contuniacia di s. Chesa. E cerlo che oltimo fu il

divisamento del P. \lani a chiarirc cotale luogo della

Conimedia cosi per fissare, senz'abbaglio, qual fosse

I'Anastagio indicafo da Dante, fra' quallro ponlefici

d'ugual nome, come per provare che il nominalo dal

poeta fii dognissinn pastore di cristianita , senza

essere nella orlodosia menomamente maculato.

Vione conseguerlemenle staliilito ])er la prefata

disscrtazione che i pontefice aramentalo nel sud-

detto luogo della iivina Commedia , fii il secondo

Anaslagio , che re;se la Chiesa sullo scorcio del V
secolo ; c che ii loiiiio , che si suppose a lorlo il

deviassc dal canjuin drillo, fii diacono di Tessalo-

nica, adcronte agli errori dcirAcacio prenominato.

Lo che era ben di distinguere a cagione, non solo

del dissenso de' te>timoni storici, ma precipuaniente

per le niatle glos.e de' comenlaiori , i quali , con-

fondendo I'uno Arastagio papa coll'aliro, c col greco

imperadore, die portava un medesimo nome, e cosi

pure il Folino, diacono scismatico predctto, coll'al-

tro Fotino vesuow, cresiarca morto ollre un secolo

innanzi, aveano sfTatlamente intralciato quel brano

slorico, che malajcvolissinio si rendea vcderNi lunie

perentro. Non d ro poi degli abbagli grossolani e

diversi , in cui vari fra essi comcntalori incapp.i-

rono, fra' quali, per tacere d'aliri, ricordcro, a ca-

gione d'esempio, i'Ottimo che incriinina francamente

ANASTASIO II.

Anaslagio II di una parte degli errori uioslemici ,

che furono , quasi un secolo e tiiezzo dopo la sua

morte, da Macometto promulgati.

Come dunque pote I' Alighieri alia storica ve-

rila siffattamente mancare ? Alcuni de' comentatori,

fra' quali massimamente il Poggiali, non ebbero ri-

tegno di peusare ne di propalare che il poeta, gid

irrilato contra la corte di Roma, si lasciasse illudere

dalla inal digerila cronaca di Martina Polono
,

per

attribuire gli errori dcH'imperator Anaslagio all'un

de' papi omonimo. Sopra di che, lascianio stare die

nel cilato cronista non mai trovasi cenno della con-

fusione tra papa e impcratore, che melte in campo il

Poggiali , la e pure squisitissima critica quella di

riportare a' privati rissentimenti del poeta una illu-

sione in fatto di storia; e notabile e che la calun-

nia venga dalla penna di chi, comentando le opere

dello iialico Omero, dovca aver concepulo qual fosse
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iategro, severo e giustissimo Tauimo forte di quel

grande italiano.

II P. Vianl si sludia di giuslificailo con alquante

buone ragioni, ma sostauzialmcrilc io dichiara sedotto

cd illuso da scrillori non verilieri, e in fine argo-

nienta cbe se parve a Cicerone, sono sue parole, dor-

micchiassc Demostene, e lo sles»o Omero dormicchia an-

cli'esso, secondo Vavviso del Venosino, non e da far le

meraviglie, se nella lunga, malagevole impresa di de-

scrivere il fondo a tulto I'univcrso , disCratlo V Ali-

ghieri da qualchc momento di dormiveglia, si lasciasse

persuadere dei futili racconli, de quali abbiamo finora

dimosCrala rinsussisCenza !!

Non niai scalmalo nol dir conlro alle scnienze, alie

iiiic noa conformi, asterrommi di buon grado di ri-

jKuiire, secondo nierilo, I'incriininazion di calunnia

jiorlala da! Poggiali e da altri contro il poeta; con-

ciossiacOba cbe parmi opera soperchia , e mi e av-

viso cbe sc I'anima garrila di quel sorarao potesse

sorgere dall' avclio, com'ei con la cbe facesse Fari-

nata a mezzo I' infcrnaic suo viaggio, col solo di-

sdegnoso cipiglio sfolgoreria i mal capilali prover-

biatori; e vieppiu crudo saria rimerilo adegualo al-

i'oilraggiu,!icciiziasselidispregevolmentc colle scbcrae

dcir allro danuaio pistoicse Vanui Fucci. Piacemi

per coulrario moslrarc aperlamente cbe i'Aligbieri

non fii scdotlo ae illuso da checcbessiasi, rispetlo alia

oplnione siorica inlorn;) papa Aiiaslagio, e cbe molto

iiieno foss'egli mai sounaccbioso, quaudo gPimmorlali

carrai vcrgava, siccome opino il P. Viani.

Dissi io gia allrove cbe Danlc non mai falso I'islo-

ria (1); ma bene e da riguardr.re nelle storie come
cU'erano all'ela sua , non come furono restituite e

ripurgale con sana critica e col rafTronto di piii te-

sli e documenli ne' secoli posteriori. A' tempi del-

I'Aligbicri , all' infuori della bibbia , e delle storie

romane, non v'eran cbe cronacbc e leggende, sop-

pannale di romap-zi e di novelle, per cui molte slo-

riche verita, o erano ignote, o rendeasi malagevo-

lissimo ripescarle ne! guado di favole e conti, in cui

il meraviglioso e lo sfoggiato tenean sempremmai po-

s'.o cniineule al dissopra della verita. Quindi qual

laeraviglia se non pochi tratli di stnria, de' quali si

accenna nella Coaxiuedia , non si Irovino a' nostri

giorni cosi veriiieri , come si teueano fermamente

nel quallordicesirao secolo ?

Per esempio , la sauata lebi)ra, il battesimo per

mano di papa Silvestro il santo, e la donazione di

Coslaulino, cbe ricorda esso mede:3imo il P. Viani,

oggi non s' banno piii per vcraci , siccome vera-

meote vuoisi cbe non sia: ma a' tempi di Dante erano

orudizioni d'alla rivorenza, e cbi ravcsse discredule

avria pulilo di patcrino. PilTatti leggasi la Cronica

di Gio. Viliaui , contemporaneo del poeta, e avulo

iti quelleta in conto dei maggiore storiograi'o, e si

inverra scritto : (2)

« ]l quale (Costantino) fu il priino imperadore

» cristiaiio, o doto la Chiesa di lutto lo 'mperio di

» Koma ; e diede liberlii a' cristiani al tempo del

» bcalo Silveslro papa , il quale il batlezzo e fece

» cristiano, mondandolo dalla lebbra
, par virlu di

« Cristo. ))
I

Ancora le novelle della ressurrezion di Trajano, .

e della ferma credenza in Cristo venturo del iro- I

jano Rifeo, credete cbe I' Aligbicri le desse al pu-
blico di sua fantasia ? Non mai. Elle erano dedotte

da devote leggende cbe correano in quell'evo, pia-

menle acceltalc da' popoli, nella semplicita de' loro

cuoi'i. Dante a rendere piii auguslo 1' emblema im-
periale dell'aquila, avea niesticri di raccogliere da

tutte r eta esempi di giuslissimi imperanti , e gio-

vossi- francamente di esse vulgate credenze. Anda-
tele oggi a dare per isloriche verita!

Vedele Guido di Moule Fellro, valoroso e saga-

cissimo capitano di guerra, coiite e principe, siccome

incolpato di frodolenli consigli, tultocbe penitente e <

rendutosi cordigliere, dannalo al fuoco furo. Ma per

quella incolpazione appunto leggasi la Storia del

s. convento degli Angeli di Asisi, e aU'inconlro in-

\errassi ch'esso Guido i'n Ordine pie ac huiniliter vi~

xit, errata lacrgmis diluens ct {quidqaid in eum mar-
dax Dantes licentia poetica cecinerit) religwsissiine in

assisisensi domo ohiit (3). Eppure Ferretio Vincentino,

scriltore di storie , quasi contemporaneo di Dante
nel Lib. II, riferendosi all'anno I29'l, narra di Guido
il medesinio cbe fa il poe«a. Eppuro il precitato G.

Viliaui (4) non cessa di ripeiere altretlanto. Ma se

ci atleuiamo al Muralori (5), pbe con sottile critica

si fa a confutare il suiomeuzbnato Ferretio, ed al

vivenle chmo P. Luigi Tosti nella vita di Bonifa-

cio VIII, dobbiamo riporlarci alia Storia del sacro

convento d'Asisi di sopra citab. Dante peraltro co-

noscea i cronisti de'suoi tempi, ma non potca pre-

seulire ne la Storia del sacro convento, ne le cri-

ticbe del Muratori, ne mollo ueno quelle del pre-

lodato P. Tosti.

Dalle premesse cose e facile raccorre due consc-

guenze : la prima cbe le correiioni recale a' punti

slorici toccali dall'Aligbieri, fuiono opera di scril-

lori posteriori d' assai alia vita di lui ; la seconda

cbe, anche in tempi piii a uoi \iciui, abbiamo sto-

riograli e critici cbe si concordaio col!e anticbe tra-

dizioni , tultocbe da allri autori non senza \ igore

couibatiute, siccome ancora pi'ii iiuanzi toccberemo

coil mano.
Intratlanlo per rappresentarsi aipensiero la condi-

zione dello scriltore d'istorie ai lenpi di Danle, con-

viene rileggere i primi versi ddia Cronacbella di

Dino Compagni, la dov' ei dice :

».Quando io comiiu;iai, proposi di scrivere il vera

J) delle cose certe, ciie io vidi e «dii, peroccbe fu-

)) rono cose notevoli, lo quali ne' Uro principi, nullo

)) le vide certainentc com'io. E quelle cbe cliiara-

» nuinte non villi, proposi di scrivere secondo udiensa.

« E percue molti, secondo le loro volonta corrotle,

» Irascorrouo nel dire c corrom|Dao il vcro, pro-

» posi di scrivei'c secondo la mugjior fama. »

Per le cose vedute adunque non v' era da ten-

teniiare, per quelle nou vedute, conveniva richiauiar-

scne al detto ailruij e iu quoslo, quando v' era al-
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cuna per[)lcssila,era forza altenersi alle Iradizioni piii

accredilale. Ecco il crilerio chc governava gli slo-

riografi dc' Icmpi di Daiile. DilTiUli il ridelto Gio.

Villain al Lib. IV , cap. 4 della sua Cronaca, rac-

conla come i Capelingi siiccedessoro a'Carlovingi

nel reanie di Francia, e parlaiido d' Ugo Ciappetla,

dice :

» Qupsto Ugo fu duca d' Orliens (e per alcuiio

» si scrive, die fur seinpre i suoi anticlii c duclii

>) e di grande lignaggio), ligliuolo d'Ugo il grande,

» e nalo per madre dalla serocchia d' Olio I della

» Magna: ma per li piii si dice clie'l padre fii uiio

n grande c riceo borgese di I'arigi, slratlo di na-

» zione di buccicri, owero niercadante di beslie.i)

E pero Danle ripeic 1' opinioiie dci piii , e quella

ch'era secondo majgior fuma cantaudo (6) « figliuol

fui d'un bcccajo di Parigi. « Ora riscontrale le islo-

rie francesi, come sono a' di uosiri corapilatc, e di-

temi se vestigio si rinvenga dell' anlica (radizione

salla slirpe de' Capelingi, come correa nel 1300.

Le quali condizioni mi e piaciulo ricarininare per

punlo, nello intendimeulo di provare come, in fallo

di slorie, si lempcllasse d'assai nel secolo dello Ali-

ghieri, e qual fosse la crilica che governava gli scrit-

'^ tori di slorie, per lornarc col discorso la, oiide mi

sono disvialo; vuo' dire alle condizioni di papa Ana-

I

stagio II.

I
Non e da ridire quanto per anlico fosse in grande

i riuomanza la Cronica Marliniana, cosi per anlono-

masia chiamato il Cronicon scritlo da Martino di

Polonia, sullc orme del quale camminarono sovven-

tcmente i cronisli del Iredicesimo e qiiallordiccsirao

sccolu, siccoine puo vedersi in Ricordano Malespini

e nel ridelto Gio. Villani, die, a quando a quando,

a lui si riporlano con grandissinia riverenza. hsso

Marline Polono racconia gia il repenlaglio di scisma,

suscitalosi nel clero caltolico , per 1' abboccamenlo
di papa Anastagio II colio scismalito diacono les-

salonicensc Foliiio; nella quale clrcunslanza si buc-
cinava eziandio esso ponlclicc volesse restaurare la

inemoria dello erelico Acacio : e aggiunge cbe per

sifTalla enormila, Iddio repentino il percosse di cas-

sale flagello , facendo a iiii dissolvere le intcslina

per isdriicciolevole soccorrenza.

Marlino moriva nel 127iS, e fu per conseguenza
contemporaueo di Danle. Religioso dell' Ordine di

fresco inslituilo dal sanio correggiero di Callaroga,

(1216) e che grandemente folgoreggiava per lo zelo

contro r erelica pravita, in rinnmo per molta dot-

trina, e dessigaalo rescovo da Niccolo papa HI, poco

pria che mancasse a' viventi , non 6 da slupire se

s'avesse lulla inlera I' acceltazionc di ijuel secolo,

massime in materia di fede cd in didinizionc di cui,

"verso quella, fosse in difelto.

Ma assai prima di lui, cio c a dire, ben (|natlro

secoli addietro, Anastagio il bibliolecario (7), nelle

sue Vite de' romani poatofici , avea rilerilo il me-
desimo intoriio ad Anastagio papa 11, e dopo di lui,

nel duodecimo secolo , il bcncdeilino Graziano da
Chiusi ripelea le cose istesse. Fii Graziano coevo

di Pieiro Lombardo e di Pielro Comestore, uomini

aviili cotanlo in allissima slima a' tempi di Danle,

ch'ei collocolli tulli nel suo Pnradiso tra' personaggi

di gran sapienza fornili e dottori di s. Chiesa, en-

Iro la sfcra del Sole.

Si vuole dal P. Viani cbe da Anastagio il biblio-

lecario, tanlo Marlino Polouo, quauto Graziano ri-

copiassero il passo d' isloria in discorsoj e bene slii:

ma due conseguenze deriverebbero da cio
;
prima

che ne I'uuo, ne Tallro aveano Irovalo nell'ela ioro

teslimonio in contrario da invalidare il racconlo del

Polacco ; seconda , chc Dante seguiva , rispetto ad

Anastagio papa H, le Iradizioni di uomini eminen-

lissimi , a' quali non sariasi potuto senza biasinio

conlradiare. D'alira parte puot'egii citarsi un docu-

mento , un'autorila qaalunque , in cui leggendo il

Fiorentino, avesse potuto essere disinganuato, dirim-

petto al teslimonio dei precitati gravissimi perso-

naggi .* Nullo. Abliiamo invece il Platiua, bibliole-

cario valicano, chc sul cadere del secolo XV, scri-

vendo per commissione del pontefice Sisto IV , la

Sloria de' papi da s. Pielro sino ad esso Sisto, ri-

produce la medesima opinionc, intorno Anastagio II,

che fino allora non era stata da alcuno irapugnata.

II Baronio, il Bellarraino , il Ciacconio, il Pighio,

cb'emendarono il brano slorico di cui Iratlasi, qual

prima, qual poi , tutti vissero nel XVI secolo, ne

I Alighieri fii ccrto in tempo di consultarli. Con-

tuttocio nel 1591 Tommaso Coslo napoletano stam-

pava in Vcnezia un sunto dellc vile de' pontefici ,

secundo la descrizione del Platin'i, correUo dal Pan-
vinio, in cui dopo Gclasio I alTricano, leggesi. « In-

» degno successor di Gclasio fii questo Anastagio II

» romano , » e seguita colla solila uarrazione sino

alle prolate minugia.

Laoude se prima del secolo XVI non vi fii scrit-

for grave che confutasse pensatamentc I'opinione di

Anastagio bibliolecario, ma si ve n'ebbe che la raf-

fermarono ; e se anchc nello stesso sedicesimo se-

colo, senza tencr conlo delle contrarie dichiarazioni

de' prefati dottori, troviamo chi torna aH'antico leslo,

non e punto da pensare che Dante avesse potulo fare

divcrsamente da quello che fece, perche tanlo com-
porlavano le condizioni sloriche della sua epoca. Dira

forse taluno che saria slalo piii laudevole per lui

no:i parlare affatto del ridetlo ponleficej ma cio ne

trarrebbe in altra dispuiazione chc non m'approda
guari impreudere. Intaalo parmi avere ad evidenza

dimoslralo che, prcndendone a parlare, non potea

tenersi ad allra scntenza , se uon alia vulgala , a

quella anzi che, giusta l' esprcssion di Dino Gom-
pagni, era allora secondo la mag^ior fama

Accolliamo pero, senza restrizioni, Temenda recata

dal P. Viani alia parte storica che riguarda I' iniio-

cenza del pojitelice Anastagio II, che potra oppor-

luna \enire in concio ad alcnn nuovo comentalore

della divina (^ommedia; ma stabiliamo in pari tempo
che non fii Dante ne sedollo , ne illuso, ne punto
dorraenlava, rispetto ad esso luogo di sloria, quando
alteneasi ad una opinionc ch' era a' suoi tempi ge-



172 L' A L B U M

neralmente acceltata siccome verace , e conlro cui

non erano contrarie senlenze che prevalessero.

Fortunato Land.

(1) Delia forma di Gerione e di molti particolari

ad esso demone altinenti. Roma 1858 pag. 6.

(2) Lif). I, cap. 59.

£ notabile in questo che Emmauuele di Scheeltrate,

il quale visse nel XVII secolo e fit hihliotecario della va-

ticana , nelle sue Antiquitates Ecclesiae illuslralae,

riporta i fatti di Costaniino come gli ebbe Dante dal

Villani e da altri Cronisti.

(3) Ani/eli hist. Sacr. convent, assissien. Lib. I.

tit. 45.

(4) Lib. VJII, cap. 23.

(5) Tom. IX degli scrittori delle cose d' Italia.

(6) Purg. C. XX. 50.

(7) Assislette neW 869 alVottavo Coneilio generate

e tradusse dal greco in latino gli alti di esso Conci-

lia.

ISCRIZIONI DEL P. ANTONIO ANCELINI

DELLA C. DI G.

PIO IX

Pontifici . Maximo
Scientiarum . Amplificatori

luris . Ecclesiae . Et . Gentium
Tutori . Et . Vindici

Auditores . Lycei . Magni . Romani
Plaudunt

Die . Fausto . Felici . Redeuntc
Quo . Summum . Rei . Christianae . Magisterium

Inivit (*).

(*) Iscrizione in fronte al volume delle poesie con
che la Romana Unitersitd in guest'anno festeggio il di

solenne della Creazione di PIO IX.

LA .MIA PATRIA

Ottave

Di Paolo Tarnassi Romano

Recitate Nella Solenne Adunanza

Ad Onore

De' Santi Apostoli Pietro e Paolo

Celebrata Dagli Arcadi In Campidoglio

II Prima Di Luglio

iVDCCCLX

Vada superba per antique mura
La terra avila, del gentil suo fuoco

Largo il sol ie sorrida, o abbjetla e oscura

Vegga il raggio del di pallido e fioco,

Sempra viva ad un mode e per nalura

Neiruom « la carita del nalio loco »

E di ville o ciltadi abitatore

Sempre e la palria sua cara al suo cuore.

Ne (f in tutto dall'accorger nostro scisso »

E il sapiente fin che il fabbro eterno

In codesto oprar suo s'ebbe prefisso.

Che se del sole il bruciar sempilerno

Fugga il cafro, e il lappone ultimo flsso

Viver ricusi nel crudel suo verno,

Disputarsi d'Adam I'ardila prole

Vedriasi sempre un piii temprato sole

Seppeisi Italia, ahime ! quando su lei

Giustissimo giudicio dal ciel cadde :

Quando veder dall'AIpe i larghi e bei

Prati ridenli a barbaro occhio accadde :

Scese il torrente e Ira continui omei

Ella in vario servir cadde e ricadde :

Mentre a Ie sue catene indifferente

Era il Sardanapalo d'oriente.

A quella eta dal saiigue fecondato

De' martiri, e gia i falsi idoli infranti,

Era ad un popol guaslo e scelerato

Successo ia Roma un popolo di Santi.

E la nuova cittade a lo spietato

Flagel che pauroso veiiia inuanti

Alto gridava, giugnendo Ie maiii,

Cesare mio, percbe non Tallonlani ?

5Ia da cbe il vol I'aquile imperiali

Verso il niolle piegar ciel bizantino,

Piii non avean poter ripinger I'ali

A lo splendor deH'clere latino.

Chi dunque contra i barbari stendali

Avria, Boma, difeso il tuo destino ?
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Oggi, ovc brilli ancor grande e superba,

GT incoiiscii armeiUi pascerebbon I'crba —
Uii inno, a te di grazic un iiino, o Picro !

Veraceiii«fnle etcrna e per te Roma :

Tu la (lilVtHli ed ha vaiio ponsiero

Chi sccmar d'un sol criti teiili sua chioiua.

Per te vanir fu visto il turbin fiero

Siccomc « ncbbia che dal sol si doiua. »

Sc avem pallia I'avem da la lua maiio,

E in « quella Roma onde Cristo c romanoM-

Qiiindi le leggi useir che a salda e vera

(]i\illadc iiinalzalo ebbcro il raondo

:

Per lei piu non coiiosce Europa inlcra

D' ini([ua schiavitude il I)eslial pondo :

La donna che in dispregio lenula era,

() in pregio solo d'animal fecondo,

Per lei fatta e compagna a un solo sposo

De la famiglia cardine amoroso.

I sacri ingcgni mendicar lasciali,

sol pasciuli per pompa di corte

Qui d'ostro e censo, qui di lauro ornali,

Ai nieriti condegna s'ebber sorte.

Qui pinse Rafaelio i celebrali

Volli, qui il tempo sGdano e la morle

1 monumenti piii insigni del trino

Splendor che orno Michel Angiol divino.

Ne ingrato il suono dell' ilala musa
Scese del Tebro a le vocali sponde :

Sallo il candido Cigiio di Valchiusa

Che Irionfo con la sacraia fronde
;

E I'altro, il qual s'ebbe tal pompa eschisa,

Maggior qui I'ebbe, poiche qui fu donde

L'ale apri a Lei che a suoi beali cori

Dispcnsa onor di non caduchi ailori.

Ma non sol che dall' unnico flagello

Tocca non fusse Roma a te. Pier dcbbe :

Non sol che di virtii sia i'atla ostello

Mentre agli uomini e al ciel gia tanto incrcbbe

Gia non donna del mondo ma bordello
;

Non sol che civillade in lei seggio ebbe :

Piu ancor ti dee : che scuola d'evangelo

Fatta e a le genti e scala unica al cielo.

AI cielo, u' del mortal viver diverse

AH'uora s'appresta niercede inflnita,

E a quei che vide il sol lucido e terso

E al mauro aduslo ed al gelido scila :

Al ciel, cui se provar dovesse avverso

Chi muor lasciando per i suoi la vita,

Saria la patria tirannico e vano
Idol pasciuto di dolore umano.

. Qual patria adunque v' ha fra le terrene

Che Roma agguagli e piii dell'uom sia degna ?

Molto or paria di s6 la nuova Alene

Qual cerretan che sue merci sostegna
;

Va pur I'altra superba che in mar tiene

Lo campo e i danni altrui trafiica e regna :

Pur lor grandezza e per I'uman disio

Immcnsa vanita : lor manca Iddio.

Ma qui tulto che vedi ed odi e tocchi

II pensiero del ciel nel cuor t' instilla ;

Del ciel ti parIa co' soavi tocchi

A mane e a sera la divota sqnilla :

Le moli eccelse onde ammirati hai gli occbi

Sacre a la croce son che su lor brilla :

Ed e religioso monumento
Ugni gleba, ogni sasso, ogni fraramento.

Ma sovra tutto al ciel I'anima estoUe

II luo sepolcro, o Pier, con I'ardua cima.

Oh ! come appie di quello immortal colle

Ogni fastigio unian spare o s'adima !

Ah ! no non e pensier luinido e folle

Se qui grande il roman sua pairia cstima :

E altieramenie io qui roman me chiamo
;

Qui la mia patria riconosco ed amo.

ELLERA OSSIA lA GROTTA DELLE STREGHE.

RACCONTO STOliICO

Ellera e un pacselto della Liguria posto fra le gole

deir Apennino a dieci miglia dalla citta di Savona

ed a cinque da Albissola a Monte a cui apparlenne

non e ancora molti anni. Ellera diviso in mezzo dal

torrente che lo bagna, c tutto sparso qua e la; una

chiesa parocchiale, un'oratorio ed un ponle sono I

fabbriche piii ragguardevoli che vi si Irovano : il

ponte principalmente essendo per la piii parte di

pietra viva, e assai bcllo a vedere pel suo rustico

aspetto. Sulla cima d'una montagna vi e una grotta

scavata nel sasso dalla madre natura. I terrazzani

la cbiamano la grotta delle Streghe; e perche vive

ancoia fra essi una cosi fatta crcdenza, la guardano
tuttavia con orrore. Avendo io, stabilito meco me-
desimo di visilare questa grotta, mi sono recato in

Ellera di questi giorui passati, ed essendomi imbat-

tuto in un vecch'O che trovai nel paese, lo pregai

di mostrarmene la via. Ed egli fcrmandosi appog-
giato al suo bastone, e guardaudomi fiso iu atto di

raaraviglia : oh ! voi non andrete lassii, mi dissc col-

I'accenlo di chi vuole distorre altrui da una mala-
gevole impresa. Voi non potreste salire sii quclla

vetta senza I' aiuto di scala e di funi , ne dovete
esporvi al pericolo di precipitar nella valle per una
strana curiosita. Si, per una sirana curiosita, ripete

dopo d'esspre stato un' istanle sopra pensiero; con-

ciossiacche questo speco non ha nulla di singolare.

Al presente vi abilano i corvi mentre sono fra noi

di |)assaggio ; ma per lo passato vi avevano stanza

le streghe, dalle quali ha preso il nome che sempre
ritiene.

Cosi rispose quel vecchio alia mia domanda ; ed

io Ira per la ditlicolta del salire di cui prima non
aveva contezza, c per non Irovar cosa che valesse

la pena , deposi il pensiero d' andare piii oltre : e

avendo scorto il vecchio medesimo disposto a trat-

lenersi meco, lo pregai di raccontarrai cio che sa-

peva delle streghe della sua grotta, ripromettendo-

mene qualcbe diletto. Ed egli senza mettere tempo
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in mezzo fatlasi ai piedi d' ua' albero di pioppo e

postosi a sedere, invitando me pure a fare io stesso,

cosi incomincio.

La parlenza delle streghe dalla loro groUa e cosa

che tulli sanno i miei compaesani; come poi se ne

andassero e dove : sc fossero scacciale per forza o

pure parlissero di loro volonia , ne io ne allri lo

saprebbe dire. Si puo pero argomenlare che abbia

dalo luogo airallontanamento loro ed aila loro di-

sperzione , cio che voglio venir toccando e die se

io non ni' inganno deve esserue stalo la vera cagione.

L' anno adunquc di 1800 fu caiauiiloso per noi

quanio mai possa dirsi. Noi travagliati dai limori

della guerra gia da tre anni fummo Iribolali dal

caro, e dopo del caro dalla mortalila. Ollre di che

ci diedero non poco a pensare i soldati francesi, i

qnali non ricevendo le loro paghe, si aiumulinarono.

Ne valeva a rassicurarci il governo della Repubblica

siccome quello che diviso fra aristocralici e derao-

cralici come allora si chiamavano ,
pcrdulo aveva

affallo affalto la bussola e non si sapeva piu consi-

gliare. Alia testa dell'armata francese sparsa per le

riviere si Irovava Championet ; ma non poleva co-

mandare al Seualo , e che peggio 6 non si faceva

ubbidire a suoi.

A lui pero succedette Masscna, il quale secondo

s'era indettatocol primo Console si accinse a trovar

danari, a richiamare all'obbedienza i soldati e a le-

ner fermo contro degli austriaci. I quali forti di nu-

merosa falange avendo in animo di piombar sopra

il nemico in tulti i luoghi e da tultc le parti, erano

comparsi sui gioghi e avevano affrettalo il passo. Dal

confine di Cairo principalmenle : ed essendosi fatti

avanli e avendone costretto uno stnolo a chiudersi

iiella forlezza di Savona, ve I'avevano bloccalo.

Ora avenne che Massena braniando di liberare dal-

I'assedio la fortezza medesima, movessc da Genova

sollecitamente; e rinforzando Gardonne d'otto mila

uomini volesse seuza un ritardo al mondo mescere

le mani. E riusci a farlo ; imperciocche giunto in

questi dinlorni assali il nemico alia cui testa Irova-

vasi Melas medesimo. Per la qual circostanza ingag-

giatesi anche per 1' onore le parti ebbe luogo uno

scontro cosi grandc o spaventoso, cbe il rimbombo

dell'artiglieria di campagna congiunto a quello della

Ufloschettcria ritrono in un momento tutle quante elle

sono queste valli cosi paciGche, e uelle quali il giorno

prima si sarcbbe udilo a stento il belato degli agnelli,

e il fischio onde il povero pasture si sforzava di tratto

in tratto d' ingannare la fame.

La lotta duro tulto quel giorno che era , ancor

mel rammenta il 10 d'Aprile; e Melas avendo avuto

la peggio fu costretto a far tregua.

La quale appcna era terminata, quando Massena

il giorno 14 fu di bel nuovo il primo a tcntar la

fortuna; o sforzando con fieri assalli il nemico che

gli conlese a palmo a palnio il terreno , tanto os6

e tanto fece che lo spinse in quel d'Albissola sino

salla riva desira del fiume ; dalla quale il giorno

«ppresso ancora lo mando sparpagliato ; ma sopra-

fatto da nuove schiere che scendevano dalla Stella,

levo il campo col favor della nolle, e fallosi ad iu-

contrarlo c datole d'una buona picchiata, se ne tornd

a Genova.
La battaglia della Vetriera (questo e il nome del

sito in cui ebbe luogo quest'altro scontro) piii san-

guinosa ancora di quella d'Ellera, coslo a Melas la

perdita di due mila uomini fra morti e feriti, aven-

done perduto Masscna la meta solamentc. La sua

ritirata pero diede agio agli austriaci di stringere

piu e piu la fortezza di Savonaj la quale sprovve-

duta di viveri dovette scendere a patli. La lenevano

in compagnia di pochi soldati della repubblica ol-

tocento francesi, cappata gente ed afHittissima dalla

sua condizione; ma cessero alia necessita, e deposte

le armi se ne andarono sotto scorta alia volta della

Lombardia.

Questa in poche parole e la storia di cio che av-

venne I' anno che ho detto in quesla contrada , e

questi fatti d'armi sono quelli secondo me che ne

ban rimosso le streghe.

In quesla maniera pose line quel veccbio al pro-

prio racconto; e perche io presi a fargli osservare

che non dovea ecccdere come faceva a quesl'errore

del volgo piii stupido ; che le streghe erano esseri

imaginarii inventati dalla malizia degli uomini e dalla

ignoranza ; egli a me rivolto , non mi parlale , mi

disse , di cosa di cui sono certissirao ; voi non mi

trarresie dal mio sentimento ancorche faceste use

delta piii grande e pellegrina eloquenza. E diceiido

queste parole si levo da sedere. Onde io pure al-

zandomi rimasi li quasi a dire un tantino morlifi-

cato ; non volendo pero ad ogni modo pareria, mi

accomiatai con la mia soiita urbanila, rammentando

che gli elleresi sono tcnacissimi dei loro pregiudizii.

Tommaso Torleroli.

BIBLIOGRAFIA

Coriolanidos lihri XU. Epos Gregorii lunnucelU su-

blaquensis Praefecti BMiothecae Pianae in palrio

Sminario — Romae excudebant fratres Conlidini

MDCCCLll

Quel prode gucrriero di G. Marcio Coriolano che

iralo contro la patria tolse lieramente a combatleria

no sopperisce un argomento che per I'orrore della

guerra civile vien riguardata dai piii con disdegno

ed abominazione. Di che uomini gravissirai lo re-

putarono piuttosto acconcio ad infianimare gli uo-

mini alle ncfande opere ed alle ribellioni che ad

una epopea , la quale essendo la parte piii nobile

di ogni civile e poelica disciplina, si propone la fe-

licil.i dei popoli mcrce una piacevol riforma dei co-

stuini. Questo pensiero si gira ancor per la mente

del Ch. lannucelli, ma lo combatte a tutt'uomo in

una erudita ed elegante dissertazione prcmessa al

pocma. lo riferiro primamente le ragioni che egli

arreca per dimostrare il suo eroe degno di epopea
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je quindi daro uvi sagjjio del suo poetarc. II ilic faio

roil laiilo maj;gior piacerc in quanto che niuii dei

ijioriiali che pur sogliono (alvolta levare a cielo operc

miserabilissinip c dal lalo dell' arte e della morale

ha punto parlalo di ciueslo nohil poema.

Pone primieranienle il Ch. Autore che tre soiio

j

le doli del poema cpico, unila, splendore, anlichita

le morale. Vi ha il primo pregio nel (".oriolano per-

che una ^ I'impresa che si canla, cioe la ribellione

alia patria , e quindi il perdoiio. lliuslre ancora e

da dirsi I' impresa the si canla, cioe la ribellione

alia palria , e quindi il pcrdono. lliuslre ancora e

da dirsi 1' impresa cosi riguardo alle pcrsone come

riguardo a se slessa; imperocche Irallandosi o della

liberla o del servaggio di Roma, ognuno dei duci

Romani e Volsci si debba senlir frugalo a gloriose

^TSte. Arrogi che I'antichila del fatto tanio da noi

remoto offre il deslro al poela d'inventar molle cose

verisimili da dilellare. Per ultimo e ricco d'ulilila

morale , perche asseuna i popoli e i magislrali a

non dover provocarc gli egregi duci e gl'inclili per-

isonaggi, e che inline ogni ingiuria \ uolsi pcrdonare,

laozi da magnanimo d\mcn[icari:. {Operis ral. pag. A).

Aggiunge il lannucelli che avendo il dramma , se-

Icondoche scrive Aristotile, il medesimo fondamento

che i'epopea, e qucsla dillerenziandosi dalla trage-

I dia non gia quanto alia nalura, ma solo quanlo alia

maggiore esplicazione dell'impresa e alia diversa ma-
niera del verseggiare, ne segue che se non fu dis-

detlo ad illuslri poeli inglesi , fraocesi cd italiani

traltar Iragicamenle 1' ira e la piela di Coriolano
,

non debba a lui esser recalo a coipa il trattaria che

;i'a cpicamente.

Che se allri lo garrisse d'aver scello un tcma che

non ti rappresenta se non guerre, distruzione e cra-

della, c si scusa coU'eseiiipio della baUaglia Cesa-

riana cantata epicamcnte da Lucano, i! quale se non
avesse scambiato i'epopea in una sloria, ben avrebbe
colic nel segno. E che ? L' Iliade niedesima non e

da capo a fondo un quadro di sanguinose avven-

lure? E i personaggi non son mica il fiore dei vir-

lucsi, a mo' d'esetiipio Achille e desso appunlo qual

ci vien descrilto da Orazio uella Poelica

Impigcr, iracundus, iiie\orai)ilis, acer

:

lura negcl sibi nala; nihil non arrogel armis.

E lo slesso Venosino fa il piii compilo quadro del-

I'lliade nel lib. I ep. 2 ad Loll

Fabula, qua Paridis propter narralur amorem
Graecia barbari e lento collisa duello,

Slullorum regijui et populorum coiiliiiet aeslus...

Quidquid deliranl reges, plecluntur Achivi:
Sedilione, dolis, scelere, alque libidine el ira

Iliacos intra muros peccatur et extra.

Nel che pero Omero si e portalo da quel profondo
lilosofo che egli era

, perche quel mislo di nobilla

e bassezza, di vizio e d'; virlii non spogliono gia il

pnenia del suo splendore, ma si lo rcndono piii ac-

coiicio alia nalura degii uoinini, e piii agevole ad

essere imitato, posciache ognuno slimerii piii facile

I'irailare un eroe offeso di alcuna macchia che un
personaggio in tnlte parti compilo.

Non dobbiamo poro latere che il principe degli

epici , il Tasso in cio piii assennato di Omero de-

crelo essere il poema eroiuo un imilazione di azione

Uluitre, grande, e perfctta, falta narrando con altis-

simo verso a fine di mover gli aniini colla maraviglia

e giocare in qiiesla guisa. D" altra parte non puo ne-

garsi, come ben osserva il Cb. Autorcj che I'imper-

t'ezionc dell'eroe, c le stcsse guerre civili aprono al

poeta un vastlssimo campo da poler tratteggiare mille

diverse avventure ed ogni maniera di affetli. E tale

e il caso del lannucelli che colora , aggrandisce e

sollcva il suo lema con svariate scene di terrore, di

piela e di compassione descrivendo le varie fortune

di molle ballaglie, dei popoli or vinti or vincitori;

I'allegrezza o il corrotto che si fa per le villorie le

ambascerie, i riconoscimenti ecc. La fortuna sem-
pre crescenle di Coriolano che sembra doverlo stor-

nar dal perdono e che infine riesce nel piii sfolgo-

ralo Irionfo dell'amor nialerno.

Ne manca in queslo poema il soprannaturale, po-

sciache sebbene I'Autorc dcscriva in alcun luogo i

sacrifizi e i \oli falti agli Dei; pure nel primo, nel-

rotlavo, e nel decimo libro si spiega non gia la fa-

volosa possanza degli Dei, ma I'opera di queH'atla

e infinila Providenza che volge a suoi fini le azioni

degli uomini e colle villorie dei pagani rendeva ve-

nerabile [ioma , e come scrisse il poeta ghibellino,

stabilivala

per lo luogo santo

'U siede il successor del maggior Piero.

Ma egli e tempo che io arrechi alcun brano deilo

stesso poema, acciocche gli stessi lellori ne possano
per se slessi giudicare. Ecco I'invocazione alle Muse,
e la proposizione dell'epopea.

Caelicolae memorera ducloris promilc cantu
Irani, quae Volscas rapiens in bella cohorles
Proslravil Latii populos et luclibus Urbem
Incendit (Superum movil Pater omnia verlens
In commune bonum virlutem et criraina)

;

pulchram
Exulis bine pugnam, durumque moncte laborcm
Quo se subijciens patriam non obruil armis.

Assai nolevole per fior d'eleganza e per le diffi-

colla superate e il principio del lib. VI ove si de-
scrivc Amata, che suona maestrevolmenle la cetra.

Interea duiceiu claudcudi peclore flammam
Impos, et ob palmas Graji virlutc relalas

Curva petit gaudcns rosonanlis litora ponli,

Virgineosque choros pulcherrima ducil Amata,
El recubaus Veneri sacrae sub tegmine rnyrti

Per citharac chordas digitos denectit eburnos,
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Dulci concenlu ripas atque aethera mulcens
;

Namque levetn deslram errores per mille volutans

Ad medium nervos, supra, infra poliice tentat,

Indice et obliquat, removet : nunc icta coire

Fila jubel; dextram in spiras nunc complicate arte

Nunc mulaj haerere fides, nunc Qere Irementes

Iniperat.

Ma I'allegrezza di Ama'.a lorna subilo in pianto

avendo Ella risaputo che la viltoria per la quale

gioiva, era slata guadagnata colla morle del marito.

I parent! levano un compianlo allissimo: ella sfogato

il primo dolore fa le visle di rasserenarsi fiiiche colto

il deslro si precipita nel mare. Tutio I'episodio e

condoUo con assai calore ed affelto.

Ne tacero che molta valenlia e conoscenza di lin-

gua mostra I'Aulore nella descrizione dei caralteri,

delle rassegae, dcgli ambascialori ecc Riferiro po-

chi allri versi per saggio.

Agmina senior prostrema coercel

Solerli menle Anihejus, quem Selia niisit ;

Magnanimusque Dolon, Frusino quern divile gleba

Nulriit, et >larius qui Caeni lilora linquit.

Trenlo ferenlinas acer domitorque feraruoi

Prosequitur; juvcnem viHosi conlegit ursi

Pellis, et in galeae radianlis verlice penna

Multicolor nutat. Signinis Silvius arvis

Editus in lucem, clypcoque insignis et armis

Umbro velilernus gradilur ecc.

E indi a poco
nee distat ab illis

[talus et Palmus quos dives Anagiiia vidit

Nascentes, juvenes quibus baud praeslantior alter

Intorquere graves hastas et spicula cornu.

Ed altrove

Eloquio pollens passus in calle latino

Haemonides celeral, peperit quem maler Alelri

Divitis et populo et canipis; erectus ut infans

Conslitil in plantas, palmas oneravit acutis

Telisj tunc agmen volscum ducebal.

Da ultimo io non faro dell'Arislarco verso il Ch.

poeta, ricordevole del precitto Oraziano

Verum ubi plura nileiil in carmine non ego paucis

Offendar maculis, quas aut incuria fudit

Aut bumana parum cavit natura.

Cbe anzi io son certo che ogni giusto eslimatore

(lelle cose assai gradirebbe che I'ltalia polcsse van-

tare molti uomini di Icttere, i quali e per potenza

d'ingegno e per conoscenza della lalina favella e per

caldo amore ai classici studi eguagliassero il lannu

celli: che non si udirebbero lanle siranissime sen-

lenze , e il puro cielo italiano sarebbe dismorbato

dalle maligne impressioni deH'ollramontana cd oltre-

niarina lelleratura.

Prof. Giuseppe Tancredi.

IL PIANTO DI S. PIETRO.

« Dominus respexit Petrum ; . .

el egressus foras flevit amare. n

Luc. XXII.

Del divino Maestro al dolce sguardo,

Che celermente dentro il sen gli corse,

Poiche del suo fallir Piero si accorse,

E della vil cagion che il fe bugiardo :

Dolor si acuto il punse e si gagliardo,

Ch'avrialo posto di sua vita in forse ;

Ma pietoso nell'uopo Io soccorse

Un abbondante lagrimar non tardo.

Ne per aver del cielo in man le chiavi,

Ne per cangiar di loco, ovver di tempre

Freno il pianto, o i sospir furon men gravi

Piu non si tenne in rett'oprar securo,

Che terra e ciel gli ricordavan sempre

La promessa, la donna e Io spergiuro.

Fr. F. M

I
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DELLA l.MMAGINE Dl JURIA SANTISSIMA

VENERATA NELLA PATRIARCALB BASILICA LIBERIANA

E DELLE SUE TRASLAZIONl

11 bello c commovente spettacolo di vedere la pros-
sima passata Domenica (8 del corrente luglio) per
le vie di Roma in mezzo ad affollatissimo popolo

recarsi in trionfo quella immagine di nostra Donna,
che il sommo ponteBce Paolo V piacquesi di collo-

car in regale cappella, di cui non saprebbc si imma-
ginarc, ne piu magnifica ne piii ricca, spontaneamente
c'invita a favellare di si miracolosa effigie , della

mano che la pinse, della venerazione in cui fu sem-
pre dagli avi nostri tenuta , e delle supplicazioni

,
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che in ogni tempo le vennero fatJe, sia che si por-

tasse in giro la immagine stessa, sia che a iei proces-

sionalraente si recassero i divoti. La qnal cosa senza

studio di parti, con sana crilica, per solo amore di

verila, e mossi dall'affetto tenerissimo che a si biiona

madre professiamo , ci proponiamo discorrere nel

presenle e ne'.seguenti numeri del nostro giornale,

che non lascia passare inosservalo alcuno de' prin-

cipali falti, che alia giornata accadono in questa me-
tropoli del cristianesimo.

IC per non perderci in langhi e vani esordi , e

servire ad un tempo alia hrevila che ci siamo pro-

posti e alia chiarezza, incominciam sui)ito dal ragio-

nare di quell' avvenimenlo memorabile , per cui la

liberiana effigie crebbe in grandissiraa onoranza non

pure in Roma, ma nel mondo tullo, vale a dire del

miracolo avvenulo a tempo di san Gregorio Magno,
che per p/imo porloila in processione, come con evi-

dent! ragioni dimostreremo.

§• I.

Delia pestiknza nel secolo VI , e del modo

con cui in Roma ni estinse.

Che molte e molie volte vcnissero nella Italia le

pestilenze, e miseranda slrage facessero anco in Roma,
non avvi persona si poco versata nelle istorie che
lo ignori. Sotto lo stesso Romolo e a! finir della sua
vita ci racconta Plularco esservi scoppiata una ma-
lalia epidemica, la quale senza infermita precedente
uccideva chiunque ne venisse assalito, e che il con-
lagio si estese pur anco alia vicina Laurento: a tempo
de're, de' consoli e dell'impero ce ne fanno non dub-
bia fede Livio, Dionigi di Alicarnasso, Dione ed al-

tri storici (1).

Parlando noi della era cristiana ricordererao sola-

mente quella por'ata in Roma dai soldati di Lu-
cio Vero, vincitori de' Parti e degli Armeni, la quale
nel 167 fece immensa slrage nel popolo, e in molli uo-
mini illusiri, e I'allra dell'anno 189, in cui leslimo-
ni di veduta ci narrano esser mancale perfino a due
mila persone il giorno. Se non che una delle piii

spaventevoli, e che forse tutte le supero, fu senza
dubbio quella del secolo VI. Suria in Egitto ncll'an-

no S'^lS, si diffuse in un balcno per tutta I'Europa,
e duro pel non breve spazio di anni 52, rilornando
eziandio ad infuriarc, ove di gi.i avea fallo macello.
Si appalesava con f'ebbre.tosse, tumori, che per lo piii

sviluppavansi nell' anguinaglia , il perchc fu anche
delta anguinaria. All' ap])arire de' siiitomi seguiva
immediaiamenle la morte, e guai a chi ne fosse stato

preso. Comparvt! nell' llalia lo stesso anno 543, vi

rilorno nel 566, e singolarmente v' infurio nel 590.
Fra le ipnumerevoli persoue che vi perirono, ne fu

vittima nel duodecimo anno del suo pontificato Pe-
lagio II, il che non e a credere quanto conlristasse
!a cilia. Immenso era lo sgomento del popolo, con-

ciosiach6 lo sternuto o lo sbadiglio erano sicuro in-

dizio di morte (2). Un testimone di vista ci assicura,

che nello spazio di un'ora in un adunanza di per-

sone , le quali assistevano nella chiesa ad un ser-

mone ne morirono 60, e cid che e piu maraviglioso

il sacr'oratore continuo senza sgoinentarsi la predica.

V. Greg. Turonense, e Paolo Diacono.

Gregorio il Magno immedialamente succeduto a

Pelagio (3), a cessare la moria nou vide altro scampo
che il ricorrere a Dio, autore della vita e della morte,

poiche eran falliti tutti i mczzi umani. Era esso nel

principio del suo pontificato, ne ancora erasi conse-

crato vescovo, per esser cardinale diacono quaodo fu

eletto, ed avendo accettato a forza ne senza grande ri-

pugnanza I'altissima dignita di vicario di Gesii Cristo.

Uno dunque de' primi atti del nuovo papa fu il con-

dursi nella chiesa di sania Sabina il di 29 di settembre

dello stesso anno 590, ed invitare i romani a peni-

nitenza con quelle procession! usate gia dai cristiani,

e che in greco vocabolo si appeliano anche oggidi lita-

nie. Questa processione fu chiamata settiforme se-

pliformis, perche voile san Gregorio assegnare sette

chiese, da ognuua delle qnali uscisse una classc di

persone, per quindi condursi alia basilica liberiana,

ove tutto il popolo insieme al ponlefice doveva pro-

strarsi e gridare pieta d' innanzi all' immagine di

Maria.

» Egli e di mestieri, esclamava il dolenle ponle-

fice (4), che i flagelli, i quali dovevamo antecedente-

mente paventare, gli tcmiamo almeno ora, che ci stan

sopra, e gli sperimenliamo di fatto. II dolore scbiuda

alia convcrsione il nostro petto, e la stessa pena, che

sopporliamo vinca la durezza del nostro cuore. Tutto

il popolo e da celestiale ferro trafitio , tutto e da

repentina spada mieluio. II languore nou previene

la morte, ma la morte stessa ne tronca ogni indu-

gio. Pria si e percossi di queilo che si possa aprire

il varco alle lagrime. Gli abitanti non si allonta-

nano a parte a parte : ma tutti in ugual modo ca-

doDO estinti. Le vuote case si rimangono vuote, i

genilori vedono morti i lore figliuoli , tutti i loro

eredi precedono. . Ognun di noi adunque ricorra al

gemilo della penitenza , e finche abbiam occhi per

piangere piangiamo
;

prin)a di cader percossi pian-

giamo Niuno di voi ardisca in quel giorno di trat-

tenersi in opere terrene, niuuo in secolareschi negozi

s' impacci. Tutii corriani supplichevoli ad iraplorare

misericordia da Dio ». Quindi al clero assegno la

chiesa di san Giovanni in Lalerano, ai monaci la basi-

lica de' sanii Giovanni e Paolo, agli uoniini quella di

san Marcello, alle raonacbe, noa allora in clausura,

quella de' sanli Gosraa c Damiano , alle vedove

san Vitale, alle marilale sanlo StofauLi, ai fanciulli

c poveri santa Cecilia.

Dopo averle cantale per la via enlrati nella li-

beriana basilica ripclevansi per selte volte le in-

vocazioni , ridicevansi cioe da ogni classe di perso-

ne, le quali in seperali stalli vi avean preso luogo.

Piii che le voci peraliro sentivansi i piauli e i ge-

mili , ed era una vera pieta I'udirli in quel raise-



rando modo raccomandarsi al Signore. Non mono
di otlanla persone, aiizi vi (• clii ad 800 porta il nu-

mero di coloro, cbe in questa prima siipplicazione pe-

riroiio. fl grande pootcGce perallro uon si sgomento,

pit-no di Tiducia conlinuo per allri giorni ie slesse

supplica^ioni, c fiualmeiile, come per ultimo mezzo
a vinocre il cuore di Dio, recar voile sopra Ie sue

medesime braccia la stessa immaginc di Maria SSiIia

alia basilica vaticana. Nel passar che facevad'innanzi

alia mole adriana presso il Tcverc, all' improwiso
sembra vedcre un angelo di bellissimo aspello ibe

ripoiie entro la guaiiia la spada , conlrassegno del

cessato Oagello, ed odonsi Ie angelicbe schiere cantar

I'inno Regina Coeli, alle cui ultime parole il poutefice

rispoodc Ora pro nobis Deum. Alleluia. Non e nie-

slieri che io dica , come alio sgomenlo succedesse

la confidcnza, al pianto la letizia. In memoria del

prodigio fu in appresso quella mole appellata castel

sanl'Angelo, e piii tardi scolpilo un angelo in pietra

dell'allezza di sei palmi, cui da Benedetto XIV fuso-

stiluito quello di bronzo cbe vi si vede di presente.

Non lascero da accennare , che da vari istorici ed

ispecie dal Sigonio vuoisi, che lal prodigio avvcnisse

non gia nel prime giorno, ma bensi nel primo an-

niversario della supplicazioue slabilita poi in per-

petuo da san Gregorio, in lutta la chiesa il 25 di

aprile c che si appella processiooe delle rogazioni

maggiori.

JFV. Fabi Montani.

(1) Cenni istorici di alcune pestilenze raccoUi da

A. Coppi. Roma tip. Salviucci 1832 m 8."

(2) Il cav. Angelo Maria Ricci nel suo poema il

San Benedetto fece una nobilissima e patetica descri-

zione di questa pestilenza , mostrandosi anco in cio

imitatore felice di Omero, di Lticrezio, di Ovidio, c

di Virgilio, i quali garegginrono fra loro nel dipin-

gerci si bene i funesti effetti di un contagio.

(2) Figlio di Gordiano e di santa Silvia, della no-

bilissima famiglia Anicia, j^ronipote di ran Felice pa-

pa, venne eletlo il 3 di settembre del 590. Ognun sa

quanta si adoperasse per fuggire il papato : ma fu

tutlo in vano.

(4) i intiiolata Oratio ad plebem, ed e dai mau-

rini inserita dopo tuttc Ie omelie di questo pontefice.

Allude ai celestiali prodigi che dicevansi in quel fla-

gello veduti, e fra gli allri agli ange.li che colle saette

uccidevano gli appestati. Bcnche non vi sia nominata

la basilica di santa Maria Maggiore e certo che cold

fu indirizzala la prima processione uscita dalle sette

chiese. Won tutti gli storici sono di accordo nelV in-

dicarle in ugual modo: ma in due di esse non con-

corda Gregorio Turonense.
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Per Le Bene Augurate Nozze

Del Nobile Signore

Carlo Spina

Colta

Nobile Signora Contessa

Angelica Ginanm Fantuzzi

Celebrate In Ravenna

NeirOratorio Privato Del Palazzo

Dell' Illustre Di Lei Genitore

II Giorno 18 Aprile i860

Saggio Di Parafrasi Bibliche

Del Canonico

Celestino Masetti

Cameriere d'onore di 5. 5.

Socio Di Varie Accademie ecc.

Nam et ego filius fui patris met,

tenellus et unigenitus coram

matre mea; et docebat: Susci-

piat verba mea cor tuum.Pos-

side sapientiam. Prov. 4.

SONETTO I.

Facca la madre mia dolce governo

Di me gia presso della cnlla uscito,

£ in mezzo ai ludi e il careggiar gradito

Iva spiando del mio cor l' interuo :

E figlio, mi dicea, del vero eterno

Ti conquista i tesor : percorri ardilo

Di virtute il senlier, lorci I'udilo

Dalle voci del vizio e tienle a scherno.

Sono vani i piaccr, vani gli onori

Vano I'argento e I'oro, e qoanto spande

Di beoi a piene mani il mondo rio.

Si veramente d' immortali allori

Cinge le feinpia, e sol beato e grande

Egli e colui che e giusto inoanzi a Dio.

Qui diligit Filium inslanter eru'

dil. Eccli. 30.

SONETTO IL

Come industre cultor sterpa le spine

Cresciute intorno a cara pianticella,

La difende dal sol dalle pruine,

Perche s'innalzi rigogliosa e bella :

Cosi del vizio ai danni alle ruine

Togli il tencro nato, e lui favella

Delia virtii cbe a glorioso fine

£ guida a ruomo che di lei s'abella.
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Se fin che molle e il core e la natura,

Tu nc reggi gli affetli, e tu v' innesti

D'ogni ben, d'ogni vcio i scini lulti

:

Beato allor ! la travagliosa cura

Tu non vedrai caduta indarno, e presti

Parranti i fior, che n'usciranno i frutli.

Qui docet (ilium suum laudabi-

tur in illo , et in medio do-

mesticorum in illo gloriabitur.

Eccli. 30.

SONETTO III.

Quei che d'un Bglio al ben oprar I'ingegno

Non piega a tempo, e vuol che a lui le piume
Sien le delizie, e I'oro e il ventre un Nunie,

E ignobil padre e del gran nome indegno.

Si ben di laudi citladine e degno

Quei che ne infiamnia della menle il lume,

D' ogni saver, d'ogni gentil costume

L'adorna e il guida a glorioso segno.

Fra i propinqui e gli amici a se d'intorno

Vantisi pure con secura fronle,

Della patria de'suoi fia gloria un giorno.

Di tai padre la fama ollre la tomba
Fara ai tardi avvenir I'opere conte

Colla voce immortal della sua tromba.

Equus indomitus evadit durus,

et filius remissus evadil prae-

ceps. Eccli. 30.

SONETTO IV.

Erra pei campi baldanzoso c ficro

Giovin corsier che mai conobbe il morso,

Bicalcitra s'impenna e scote il dorso,

Sdegna lo sprone, atterra il cavaliero.

Tale un figliuol che tu blandisci, altero

Ti sprezza e lascia ai pravi affetli il corso,

E a la voce o a la verga abbi ricorso,

Non soffre il giogo del paterno impero.

Pero ne freni con severa mano
Fin la verde etale i folli ardori.

Pill tardi fia che gelti I'opra invano.

Allor te stesso i non raprcssi errori

Colpiran di vergogna, e il piii lontano

Nepote non sara che la rislori.

Lucta filium tuiim et paventem
te faciei: hide cum eo, et con-

tristabit te.

Eccli. 30.

S0!\'ETTO V.

Se di latte un figliuol pasci c di melc,

Non obliar che ne I'eta malura

Ei forse renderatti assenzio c fele,

E '1 troppo amore ti fara paura.

Di lui ti formerai idol crudelc,

Idol che il core e la cervice indura,

Alle lusinghe al pianlo alle querele,

De I'onore alle voci e di natura.

Meno la lingua, e piu gli parli il viso
;

Sia pena ai falli il dardeggiar d'un guardo,

E premio al ben oprar dolce sorriso.

Se tu I'adori anzi che amarlo, allora

L' avrai perduto, e pentimenlo lardo

Ti schiudcra la tomba innanzi I'ora.

I PICCIOM ED IL GLPO,
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1 PICCIONI ED IL GUFO.

II grazioso dipinio di cui offriamo il discgno va

classificato fra le Operc dc'pillori e disegnalori di

Favole. — I Poeli hanno iii ogni tempo osservato

e descrillocon vivacila Ic analogic che naturalrnenle

vc^onsi Ira lo passioni deH'uomo e quelle do' bruli.

Nelfe I'liuioni di Oniero, Achilla ha la forza del leo-

nc, Ulisse la prudenza c I'astuzia della \olpe : un

altro guerriero Aomiglia al gallo iieH'cssere vigile ,

e fiirbo come il scrpenlc, coraggioso c sobrio come

i'asino ec. — Sui monuraenti egiziani, I'aiiimale, Es-

scre scmplice , a dir loro , csprime le passioni do-

minanli uell'uorao, che e un Essere complosso ; il

(|iialc si avviciua alia beslia allorquando 1' energia

di una passionc dislrugge in lui I'equilibrio delle sue

facollii. Pur tultavolta, la favola propriamonle delta,

il dialogo cioe degli animali fra loro, o con Tuomo,

e un gencrc che gli Scultori, e i Piltori antichi sembra

nonabbiano trallato. Si crede comunemente di rico-

noscere Esopo in una figura gobba e contraffalla che

vedesi olTigiala su vasi greci, ma in niun antico og-

getlo di arte si irovano riprodolli gl'ingegnosi apologhi

di quel Saggio uarralore. — Ne' tempi moderr.i, seb-

bene pocbl, si noverano arlisli che hanno con raag-

giore o minor genio e riuscila Irattato simili sog-

getti. II piii antico e Girolarao Zileti , il quale ha

illustralo le cento Favole di Verdizolli. Abbiarao

poi e Oudry, e Grandville, e Walleau, e Gillol ec.

Non conosciamo 1' Arlisla che ha dipinio il pic-

ciol quadro di cui ci occupiamo, ma si \cde chia-

ramcnle che egli ha molto sludialo su le Opere di

Zileti. L' Arlista ha volulo presenlare una leggiera

allusione alia bruttezza invidiosa ; c ricordare che

qaando non si ha ne bellezza, ne gioventii, il me-

glio che si puo fare e di mostrarsi, e di essere ama-

bile e benevolo.

Nuovi sttidi in Italia suUa sloria e sui principi del-

Varcliitettura militare moderna e in specie della rocca

d' Oslia costruita nel 1483 sulla rtva sinistra del

Tevere dalV Architetto Giuliano da Sangallo, illu-

strattt di rccenlc da un discorso del R. P. Alberto

Guglielmotti, letlo il 20 Giugno 1860 alia pontificia

Accademia roinana d'Archeologia.

L'archilettura militare moderna e invcnzione tutta

ilaliana. I lungbi studi falti da recenti ingegneri

provarono si bene questa verita, che non vi e oggi

alcnno che sia per poco versalo in questa parte della

scienza, che non ne sia convinlo. Sol sccolo XVI si

atlribuiva, seguendo I'opinionc del Vasari, I'inven-

zionc del principal membro della fortificazione , il

bastionc a canloni , a Michele Sanimicheli , e non

parve vcro al Maffei nella sua Verona illuslrata di

potere indicare il baluardo di Verona, coslruito da

quel celebre architetto nel 1527, come il protolipo

(lella nuova arte. Ma nell' aprirsi di (|uesto secolo

il marchese Luigi Marini nel suo Sagjiu sui baslioni

piii nc'suoi grandiosi lavori sopra la preziosa opera

del capilan Francesco De'Marchi ristampata in Ro-

ma, si Iroio a melterc in dubbio qucst'assoluta at-

tribuzione, quando il piii erudilo degli archilelli mo-

derni, professor Carlo Promis illustrando i libri del-

rarchiteltura civile o militare del sanese Francesco di

Giorgio Martini , fiorilo nel secolo XV, lanla luce

reco da ogni lato alia sloria di questa principal

parte della scienza militare, da non soffrir paragone

da chicchesiasi. Per lui incontestabilmente si proxa

che r invcnzione e l' uso de' capitali membri della

moderna architettura militace sono ilaliani e piu

antichi del 1527 , e riguardo ai baluardi dimoslra

che il Martini li disegnasse in caria nel 1500. Egli

ch'ebbe la forluna di slarapare colali sue peregrine

ricerche a Torino nel 1841 percura del bencmerito

cavalier Cesare Saluzzo , fa cagioue che in Italia

di nuovo si coltivasse un poco lo studio ncglello

della fortificazione, de! quale a tullo il secolo SVII

non v' era genliluomo che non apprcndesse i prin-

cipi, facendo esso parte iulcgranle della educazione

giovanile.

Per tale impulso venuto a questi nobili studi, di

recente, a cagion d'esempio, si vide venire in luce a

Torino nel 1854 h Btbliografia militare italiana antica

e moderna del chiaro ingegno napolciano Mariano

d'Ayala, nella quale la parle piii ricca e queila che

tralia delle opere e degli autori di fortificazione. Ma
colali studi non si coltivano in oggi nell'Italia supe-

riore sollanto , che anchc in Roma si sono seduli

uscire alle stampe di fresco alcuni opuscoli che trat-

tano del ritrovaraenlo di Mss. inedili. L'ingegnere

militare ca\alier Camillo Ravioli dapprima pubblico

uno scrillo nel 1854, sopra un Ms. inedito ed ano-

nimo inlitolalo Trattato delle forlificazioni, che egli

attribuisce a Giuseppe Leoncini, cilladino fiorentino

del secolo XVIIj dipoi nel 1855 slaiupo alcune os-

servazioni inlorno al rilrovamento della intcra Re-

lazicne delle rocche della romagna pontificia , fatta

nel 1526 da Antonio da Sangallo c Michele Sanmi-

cheli. Contemporaneamente alia notizia di (]uesto in-

teressante documento , come ognun sa , furono ri-

stampali a Firenze dal Le Monnier, le vile degli ar-

lisli del Vasari, con note c documenii, fra i quali

come commenlario alia vila diAnlonioPicconi daSan-

gallo,si aggiunge I'elenco dei disegni aulograQ di que-

sto celebre architetto, rinxenuli recentemeute nella

reale Galleria di Firenze, e che credeansi smarrili, ve-

nendone alia storia dell'arte luce non piccola. Inlanlo

il succitalo cav. Ravioli nel 1858 altro interessante

scrillo dava alia luce col titolo : Della vita e delle

opere del Marchese Luigi Marini, il quale, come di so-

pra si accenno, fu il celebre illustralore delle Ojiere

del De' Marchi e di Vilruvio. Nella coperlina di que-

sto lavoro si legge, fra le opere prossinie a pubblicarsi

dal medesimo autore, il tilolo di due allri lavori di

lui , relalivi alia sloria e alia scienza della forlili-

cazione, che pur lultavia ancor si <lesiderano. L'uno

avrebbe in fronte: Docitinenli e studi di Architettura

militare moderna dal MDal MDL, i quali sarcbbero

il coniplemento del dotlo lavc^ro gia nienzionalo del

Promis; e I'ailro avrebbe per lilolo: Suuvo sislemj,
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di fortijicazione dedotto dai disegni e dalle fortezze

fatle da Antonio Picconi da Sangallo. — Con qucsti

scritti editi ed inediti , seoibrerebbe per poco fra

noi esaurito lo studio, sia sopra il Saogallo, sia so-

pra la scienza deirarchitetto militare: ma non e co-

si; iraperocche ad ua Iratlo nei raesi decorsi in Ro-
ma si vide uscire dai lorchi ailro scritlo di quella

chiara penna, che e il P. Alberto Guglielmolli, I'au-

tore dell'opera dellastoria della Marina militare pen-

tificia, del quale il prirao volume soltanto e slalo fino-

ra pubbticalo. Lo scrilto a cui si accenna ha il fronti-

spizio segueute: I bastion i di Antonio da Sangallo dise-

gnati sul terreno per forlijicare e ingrandire Civitavec-

chia Tanno 1515. — Dal lilolo stcsso si conosce I'impor-

lanza dell'assunto; iraperocche si viene con prove in-

controverse a stabilire che nel 1515 in Italia si co-

slruiva, per chiudere una citla, una intera cinta com-
posta di cortine e baluardi, nella quale si vide per

la prima volla posta in uso I'invenzione capitale del

Sangallo, che e I'ordine rinforzalo; il quale fu poi

ripeluto nel celebre baluardo di Roma, fuori porta

a S. Paolo. Ne contenlo il P. Guglielmolli di aver

recalo si gran lume alia sloria dell'arle t'orlilicatrice

co' suoi peregrini e sodi argomenli, ne' giorni' pas-

sali e propriamente il di 20 Giugno teste decorso,

iesse nella pontificia Accademia romana di Archeo-
logia un diNcorso , sopra analogo tcma , nel quale

prese a dimoslrare: « Come la rocca d'Ostia 6 mo-
» numenlo che risponde alle ricerche intorno alle

j> condizioni deH'Architettura militare, usala in Ila-

j) lia prima della calata di Carlo VIII. «

Siccome 6 scopo del presenle articolo di toe-

care le cose principali, che iu tal discorso si svol-

gono , cosi si dira che il disserente primamente e-

spose all'Accademia due grandi fogli con sopravi la

pianta geomctrica del piano inferiore e superiore

della rocca e la vedula prospetlica della medesima
rilevata in una gita della scorsa primavera: pianle

e veduta che egli si propone di fare inciderej non
essendovene allre per quanlo se ne sappia, nft po-

tendosi chiamar tale il disegnetlo dimoslralivo che

e nell'edizione in folio Delle Fortijicationi di Carlo

Theti, essendo cosa informe e tracciala a rovescio.

Esordi il suo discorso dimoslrando per la lesti-

monianza degli slorici, di piii iscrizioni, e di due
medaglie che la rocca di Oslia fu falta edificare dai

cardinal Giuliano della Rovere, sul disegno di Giu-
liano da Sangallo , che la comincio nel 1483 e la

fini nel 1486, olio anni prima che Carlo venisse in

Italia. Quindi passo a descrivere la costruzione della

rocca, rilraendo dai peusieri del Sangallo (per quanlo
dai fatto si possono argomentare) che egli intendesse

di chiudere il perimetro con Ire linee appunlale a

trc torri rolonde ed eguali in diametro , onde nc

veniva una fortilicazione sopra un triangolo scalenoj

ma queslo primo pensiero non gli servi che per le

linee fondamenlali, poiche infine si decise a circon-

dare una delle Ire torri con un baluardo esagono,

a far divenire mastio una delle torri, quella, cioe,

che era posta neH'interuo del baluardo e a Iraspor-

tarc per queslo divisamento le due corline su due
del lati del triangolo in senso piii divergente ad es-

si, mentre il terzo lalo, che n'e la base, ha la cor-

tiua a se parallela. In questa sua costruzione adun-
que si debhono notare Ire cose capitali e nuove

,

cioe : 1." « Che il lorrione di Iramoutaua servendo
di maslio, fu fatto cavaliere della rocca in genere, e

in ispecie del baluardo esagonale, che gli gira at-

torno, e del quale esso occupa il centro. 2° « Che
Giuliano non solo voile coslruire una rocca secondo
le idee nel suo tempo, ma voile apporlarvi modi6-
cazione, conservando le parli circolari dai lalo del

mare, come tultora si suol pralicare, e dai lalo di

terra farla piii forte per un lorrione basso a canloni

rouuito di due Ganchi, due faccie, e una fronle morta

e vcro, ma posia solto le difese piorabanli ed obli-

que del maslio. 3" « Che infine in questa sua opera
baslionala venne applicala patenlemenle la difesa

radente lungo le sue faccie per le arliglierie dci

fianchi dei lorrioni bassi e rotondi,e a vicenda i fianchi

del lorrione a canloni trovaronsi a difendere le torri

rolonde. Dalle quali cose il disserente dedusse che

la forlificazione d'Ostia dcbba riguardarsi non tanlo

come modello integro del vecchio modo di fortifi-

care, quanlo come modello dell' inneslo dei vecchi

e nuovi principi deirarchitettura militare.

Passo quindi il disserente a dare le dimension!

della rocca, e disse, che essa presenla a mezzogiorno

sulla base una corlina di 20 metri, munita di due

torri rolonde del diametro di 15; a levante e a po-

nente allre due corline, questa di melri 23, quella

di 18; le quali ne convergooo sulla terza lorre, ne

sono parallele ai lati del triangolo generalore , ma
se ne allontanano tanlo che il lorrione mastio resta

isolato con buona piazza aH'inlorno e discosto 3 me-

tri dai parapetlo delle cortine.

Descrille le parli principali della pianta geomc-

trica, passo a parlare dei muri, facendo rilevare la

lor grossezza e sodezza c il loro coronamento con

uno sporlo merlalo, archelli, beccalelli o piombatoi di

bella maniera ; ch'essi sono a piombo dai parapetlo

al cordone, a Scarpa dai cordone al fosso, il quale

era con acqua
,
perche il Tevere passandavi allora

solto, gliela somministrava, come resta provalo an-

cora da medaglie ed iscrizioni, tra le quali avvene

una che dimostra alcuni cavalierini sopra le torri

ed il maslio, che la rocca avrebbe dovulo avere, ma
non ebbe mai. Quindi venne a discorrere sullo scom-

parlimento inlerno degli ambienli, ricordando le belle

pilture a fresco, ora perdule, in ispecie quella del

maslio di mano di Baldassar Peruzzi , nolalaci dai

Vasari. Fece osservare che si aveva accesso ad essa

per via di un ponle levaloio dai lalo della terra ,

il quale poggiava sopra del rivcllino , che tultora

ne copre la porta principale, tulto simile e conve-

nienle al resto dell' archileltura della rocca ; men-

Ire un allro tronco di ponle dai rivellino immelleva

alia porta sudella. Questa , che c Testcrna , era a

battenli, poi veniva una seconda a saracinesca, in-

One una terza a rastelto , che dava nella corte o
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piazza d'aiine- XeH'andito tra la prima e la scroii-

(la si leggono alcune iscrizioni dirette a chi tMilra.

01 Ire la saraciiiesca , a diriUa e a sinistra affermo

esservi state due porlellc, ora guaste e murate, le

(juali introducevaiin al corridojo dellc balterie o ca-

semattc del pian terreno. Queste in numero di '20

girano inlorno alia rocca ; sono di figura esagona ,

capaci ciascuna di uii pezzo d'arliglicria, ricavate,

nella grossezza del muro di recinto, e legale ai di

versi rami del corridoio. Provo essere questo sistema,

oltre a diverse osservazioni che fa in proposiio, il

prirao escmpio finora conosciuto di casomatle, mo-

dello quasi alle moderne (inevilabili in una buona

fortificazione per isfuggire le consegucnze de' tiri

in areata) in ispecie pel corridojo, il quale contiene

gli esalatoi del fumo nei vani che dan luce, e con tal

corrente d'aria, die debb'essere stata valevole a cac-

ciare il fumo , onde sempre le casematle si sono

rese inulili dopo poclre scar'che; sei allre casematte

di simile slruttura noto nel piano medio, e situate

nei fiancbi dci torrioni e del baluardo csagonale. Fi-

nalraente , norainala la piazza d'arnie , e la grande

scala, passo a far osservare le batterie scoperle, e

I'andilo delle ronde attorno ai racrli , dicendo che

ogni torrioue ha due cannoniere sui fiancbi per di-

fesa della cortina, e due siilla froute per oEFesa alia

campagna. II baluardo esagonale ne ha otto , due

sui fianchi e due su ciascuna delle tre faccie cora-

presa la moria , c tre per ciascuna cortina. E de-

duce inline che vi \orriano per muniria cinquanta

pezzi d'arliglicria.

Terminala ogni dcscrizione delle parti che cosli-

tuiscono il pregio militare della rocca d' Ostia, re-

lativamentc ai tempi e al suo autorc, il disserente

dcdusse le seguenti riflessioni , rapidamenle nomi-

nali i principali scrittori che dal principio del se-

colo fino ad oggi si dettero alle ricerche inlorno alle

condizioni deMe singole parti deH'arcbiletlura mili-

tare. E primicrameute trovo che il Guicciardiui e

il Machiavelli per volcr generalizzare nelle premesse

una proposizione in se vera, ne resero falsa la con-

seguenza; impcrocche e vero che la calata delle armi

di Francia con Carlo VIll in Italia nel 1494 fu ca-

gione che gl' Italiani si dcsscro a correggere e a rin-

forzare le dife>e nei forlilizi preesistenti e deboli

conlro la furia deirarliglieria; ogni guerra con ele-

meiiti nuovi porta un rovcscio, o almeno una mo-

diOcazione alle pralicbe in uso: questo pero non to-

glie, che se alcun forte si vcniva costruendo in Italia

prima del 1494, quando ben si conosceva cotal furia

deH'arliglicria, e se ne travedevano gli cifetti in una

guerra, esso doveva essere costrulto a servire alle

nuove condizioni di olTendere eserciti e luoghi mu-
rati, e in tal caso appunto si trovava il rastello o

roica di Rimini edificata da Sigismondo Malalesta

nel 1446, e la rocca d'Ostia fondata nel H83; for-

mando esse appunto, e in ispecie I'ullima I'auello Ira

la vecchia e la nuova maniera di fortiCcare. Difatto

in essa ollre alle ragioni giii addolle , vi e quclla

del baluardo esagono a cantoni , che costituisce il

fondamcnto della difesa radenle molto prima di Mi-

cbele Sammicheli , cui il Maffei atlribuisce quella

inveuzione pel celebrc bastione delle Maddalene in

Verona fatto nel 1527, e i! Vasari gia disse altret-

lanto , esclamando : che il modo di fare i bastioni

)) a cantoni fu invcnzione di Micbele, perciocche pri-

» ma si facevano tondi. » Mentre il cingere una

citta di bastioni e cortine rimonta al 1515, in cui

come provo in altro dotto scrilto il disserente (1) ,

il nipote di Giuliano, Antonio da Sangallo fortifico

Civitavecchia; ed ora e provalo che il prinio baluardo

a cantoni falto sul terreno rimonta al 1483, ed ap-

partiene a Giuliano da Sangallo , imperocche esso

appunto e quello che ne circondo il maslio della rocca

d'Ostia. Passo poi al gran principio della difesa ra-

denle, e ribalte non con ragioni la sentenza del Ma-
chiavelli sulla debohzza de inuri nelle fortezze di Italia

innanzi a Carlo VIII, ma co' falti, mostrando che i

muri della rocca d' Oslia, architettata da Giuliano

nel 1483 son larghi ben venti palmi, e resistetlero

air assedio e alia batteria di otto pezzi, poslavi dal

lato del liume nel 1557 dal duca d'Alba, nella cui

breccia indarno vi mori D. Alvaro d'Acosta con 140
fanti tra spagnuoli e italiani, e ferilo sconciamenle

Vespasiano Gonzaga. Riguardo poi ai inerli soltili

mezzo braccio con la hombardiere con poca apertura

di fiiora e con assai di dentro, \\ disserente si cimento

a dire, che per quanto sembra, la rocca d'Ostia mo-
slra nella sua primitiva costruzione le sue difese

scoperle con bombardiere a doppia tromba strelta

nel mezzo , e larghe fuori e dentro; e se cio noo
potesse ammettersi, rimane sempre la larghezza dei

parapetti che sono non di mezzo braccio, ma di cin-

que braccia, ossiano palmi otto ; auzi c buono ar-

gomento a credere, che per questa larghezza la for-

ma delle bombardiere prendesse in Ostia primamente
la modificazione delta dal Machiavelli; tanloche con-

clude che il dirsi mcrlo alia franzese e espressione

vera, come e quella del termomelro di Reaumur,
raentre il termomelro ognun sa che fu invcnzione

del Galilei , perfezionato dagli Accademici del Ci-

mento e gradualo dal Rinaldini.

A questo punto il disserente vide la necessila di

terminare il suo Discorso, quantunque avrebbe po-

tulo dir altre cose sulle ingegnose forme di altre

cannoniere, sugli argini del fosso , suit' isolamento

del maslio, sulla soggeziono dei soldati e dei loro

alloggiamcnti alia volonta del Castellano, sull'incro-

cianiento dei ftiochi Ira la piazza e il rivellino; e

reslringe il suo dire nel fare osservare I'invenzione

capitate che e nella rocca d' Oslia nell' ordine del-

le 20 cellule, legate alia diramazioue de' corridori

del pian terreno, che costituiscono il sistema di bat-

terie casamallate, cos'i necessarie ne' luoghi forti mo-
derni, e cosi ben senlite e praticate da Giuliano, non
essendovi notizia di allro esempio simile di quel

tempo, se non quelle isolate nel fosso, le sole di cui

il Promis pole far Icsoro nelle sue dissertazioni eru-
dite; per la qual cosa concluse che i bastioni a cantoni,

la difesa radcnte, le casematte, la grossezza dei muri
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e forse ancbe la cannoiiiera a doppia Iromba a grado

a grado si dimoslrano essere piii anliche di quel chc

couiunemente iion si pensa. M. C. L.

(1) Queslo e quello gid di sopra nominalo, eke porta

il titolo : 1 baslioni di Antonio da Sangallo disegnati

sul terreno per fortificare e ingrandire Civitavecchia

I'anno 1515. ec. Roma 1860. — Estralto dal T. XVII
della nuova sei'ie del Giornalc Arcadico.

SERIE DE'vESCOVI DI SEGNI

Anticbissirua (1) e per lunga serie di egregi e ve-

nerandi Prelati cbc la ressero ,
gioriosa assai e la

cbiesa di Segni. Quel divine raggio di fede che ri-

scbiarava ie lenebre di Roma pagana, raerce le infa-

Hicabilicure dell'auguslo Principe degli Aposloli, dif-

fondea la sua bcnefica luce ancbe per le segnine con-

trade, come ne avvisa la voce della tradizione (2i.

E per fcrmo il pregio in che esser dovea Segni cosi

benemerila della romana polenza, e la sua vicinanza

aU'eterna melropoli dell'universo, ci danno probabil-

mente a credere, che o lo slesso S. Pietro, o alcuno

de'suoi discepoli si recasse in quella cilta ad abbat-

tere il culto degli Dei falsi e bugiardi e inalberare

su quelle velle, dove un giorno sventolarono le rai-

litari bandicre di Tarquinio, il sacrosanto vessillo di

nostra redenzione. Che se cosi avvenne, come incon-

tro ad altre cilia vicine di Roma, ragion vuole che

a conservare I'auguslo deposilo della Fede tra popoli

ritolti di fresco alle abominazioni della genlilita, e

ad esse per corrolta ualura, per csempio degli avi,

per prolungata consueludinc inclinati e sospinli, vi

si lasciasse qualcuno che colla saniita delle opere

,

colla elTicacia delle parole rafforzasse in quel petti

ancor vacillanti ed indocili Tannunziala religione. Si

richiedeva in sorama un amorevol Paslore che gui-

dasse a pascoli di vita eterna il nuovo gregge, e lo

vegliasse amoroso, e geloso il guardasse da ogni ne-

mico assallo. La lungbezza e la barbaric de' tempi

han sepolto nelle lenebre i norai di que' venerandi

Prelati che infino dai prinii anni rcssero la cbiesa

di Segni. Solamenie suit' ultimo scorcio del qui'nto

.secolo incomincia a spunlare quella lunga, sebbcno,

a quando a quando interrolta, serie di Segnini Pon-

lefici, che sino a' nosiri giorni sparsero fra quelle

genti lo spiendore dollo zelo c della virlii.

La Diocesi di Segni soggelta immedialaraenle alia

S. Sede confina al presente nella parte raeridionale

ed orienlale con la diocesi di Anagni, a scltcnlrione

con quella di Palcstrina, e a ponente con quella di

Vellelri.

Sopra assai piii paesi, che era non sono, si disten-

deva in antico I'episcopal giurisdizione di Segni; ma
la fierczza de' secoli e le armi de'barbari che nel-

i'ela di mezzo discrtarono con perpelue guerre tanfe

belle contrade d' Italia, dislrussero per intero Col-

lemezzo, Vicoli, Colleferro, Piombinara, Montelungo
c Sacco appartenenli al segnino episcopalo. Per non

curanza de' Vescovi fa dalla Diocesi di Segni distac-

cato Prunio ancor esso ora disfatto, e Carpinelo tul-

tora in piedi e annesso al vesCQvado di Anagni (3).

Rimangono era a Segni la citia di Valmonlonc,ilpaese

di Montefortino, di Monlelanico e di Gavignano (Vi.

L

Santulo.

11 primo vescovo di cui ci abbian serbato il ni>-

rae le storie e Santulo, il quale intorvenne (5) ncl-

I'anno 499 al concilio tenuto in Roma dal Papa S.

Simmaco per toglier di mezzo gli abusi nelle elezioni

de'sommi Pontefici inceppate dal poter secolare. Vi

assistettero settantadne vescovi (6); ma Santulo non
pole sottoscrivere ai conciliari decreti, perche infer-

mo di gotta; e per lui sotloscrisse Fortunate vescovo

di Anagni (7).

(Continua) Prof. Alessandro Alii.
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LABORATOIO DELL'ARGENTO

L'argento ! Quante cose si comprendono in qucsle
tre sillabe die ora si fanno suonare si alto ! — Ma
che e mai l'argento ? Chiedetelo, e vi diranno che
l'argento e tutto , che vale come nobilta di nalali,

onoranze, ingegno, virtu, che l'argento e lutlo, che
e r universal molore del gran corpo sociale, che e

la leva la piu potenle che potesse trovare Archimedes
lornando al mondo

, per muovcre il mondo stesso

aguzzando la cupidigia del noslio secolo. Ma direte

che qnesta 6 una satira e non una definizione del-

I'argento: e' vi risponderanno che l'argento e la ric-

chezza deile nazioni, ma non so se questa deGnizione
sia per piacervi. E di grazia non e egli strano sce-

gliere per simbolo di ricchezza una cosa che costa

si cara e che distrugge una parte della stessa ric-

chezza ?

Tornando alia dcGnizion dell'argento, convicuo per

daria esatta porre da un canto il suo valore con-

venzionalc, spogliar I'idolo de' suoi vani ornamenli,

e considerarc la materia bruta come 1' ha fatta il

Crealore. L'argento e un metallo certo alquanto piii

prezioso degli altri perchd e state seminato piu ra-

ramente sul noslro globo, ma inline non c che un
metallo prezioso che e meno ricercato per la sua

utilita nolle opere d'arte che pel suo valore di con-

venzione; e sarebbe a desiderarsi per I'arte che I'ordi-

ne delle cose procedesse per ragionc inversa. Ma ove,

e come si trova egli questo prezioso metallo ? Rade
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volte trovasi puro nel suo stalo nativo: in generate

nello stato di combinazione e di mescolanza con altri

metalli. L'argento nativo si [rova per \o piii ne'terreni

primitivi, ne' granili e nei gneiss, talora anche negli

schisti argillosi de'lerreni di transizione ovc si accom-

pagna al qiiarzo, alia calce carbonata, alia galena ec.

I luogbi piii ricchi di argento nativo sono Freiberg,

Schneeberg, e lohanngeorgenstadt in Sassonia, Kon-
sberg in Norvegiaj Przibram e Ratiborzilz in Boe-

niia; Andreasberg nell'Harle, Alleraont in Francia,

il Messico infine ed il Peril neH'America. In gene-

rale l'argento nativo e in piccoli massi; sono singo-

lari quelli di 275 chilograrami trovali a Konsberg,

gli altri di 100 a 400 chilograrami trovali in Ame-
rica, e finalniente I'enorme masso d'argenio massic-

cio cavato dalla rainicra di lohanngeorgenstadt che

vuoisi pesasse dai 400 ai 500 chilogrammi. — Che
avrebbe mai fatto la credula antichita innanzi un
simil masso d'argento, cssa che adorava una pietra

nera ?

{Dalla Science pour tous).

11 Torquato Tassp a Sorrento , dramma lirico di

Teresa Gnoli messo in musica da Giuseppe Braii-

zoli ed eseguito nel 2 Luglio del 1860.

Giuseppe Branzoli, compositore di rausica e suo-

natore di violino , e uno di quegl' ingegni pronti ,

studiosi, lenaci, che proinettono di vincere la cori-

traria fortuna a forza di perseveranza. Nativo dclla

citta di Cento, ne con allro sussidio che il suo estro

ed il suo slrumento, lascio, di soli quattordici an-

ni, il suo paese natale e viaggio I'ltalia, la Grecia

e rOriente, cercando per queste lerre classiche uon

solamente i'islruzione, ma I'ispirazione, che quando
accende la prima giovinezza, awalora poscia e fe-

conda tulta la vita. E di vero se la musica e cosa

che i sensi comprendono quasi per via di misteriosi

suoni che mandano e la terra e il cielo arraonico,

certo non v' ha contrade piii atte a cio che la

culla anlica del genere uinano e le maeslre di lutte

arli grandi e gentili. II giovane non cessando di ar-

ricchire il cuore nella conlemplazione de' bei paesi,

quantunque povero e senza maestro di soria che

I'aiutasite, cerco pure nello studio solidoe perseve-

rante Ic cognizion' necessarie all' arte propria , ne

mai diede posa all'eslro e alia niano: onde, se bene

sia giunto appena ai venticinque anni, ha composto

piii opere che non forse alcuno dei piii provetti mae-

stri. Terzetti e quarletti di genere, che si dice clas-

sico, sono usciti della sua penua, e quali furono csc-

guiti nelle case di amabiii sigiiore (come casa Seni

e Cortosi), quali nelle accademie Filarmonica e di San-

la Cecilia: e accademie e maestri celebraii gli hanno
fatto segno e lestimonio di sincera gratulazione. Ma
si nelle arti come nelle lettere alcuna volta si reca

a tulto nierilo proprio la semplice espressione del-

I'allrui cortesia: per la quale pochissimi nel presente

secolo sanno imitare la schietlezza degii aniichi ccn-

sori. Gl'interrogati o non rispondono o rispondouo

si gentilmenle, che talora il giovane, che cerca lume,

fiero di lodi graziose, muta in presunzione la natia

limidezza e si da merilo dell'ooore che altri gli rende

solamente per uso di urbanita. Aria ci vuole, opi-

nione publica, giudicio popolare. A cio non potendo

sempre il teatro, potrebbero supplire le accademie :

le quali , o sieuo lelierarie o sieno arlistiche, non

dovrebbero servire solamente a sfogo di ambizion-

celle private, a puerili sollazzi, a palestra di vano

orgoglio, ma si bene a soccorso delle arti e delle let-

tere prestando agl'ingegni nascenti i mezzi di farsi

conoscere e valere nel mondo. Quando le arti gio-

vani stanno sulla via del progredire, si pregiano di

pochissimi ed eletti cultori: in appresso si disten-

dono : i buoni maestri fanno troppa mollitudine di

discepoli: la necessita di uscir della turba, forza co-

storo a vie disusale : la folia de' mediocri falsa il

gusto ed impaccia le via. Allora sor^ono le accade-

mie, le quali gridano di voter tornare I'arte deviata

ai principi , ma in verita non riescono che ad ali-

mentare la boria di artisti ammezzati. Ma cio delle

accademie antiche : che delle nuove , migliori ten-

denze e migliori effctti raeritamente si debbono segna-

lare. Pero 6 vero che a procacciarsi piii degnamenle

la [lublica slima e riconosc^nza, anche le nuove do-

vrebbero dar opera assidua e principale, che ven-

gano aiulate e messe a conoscenza del mondo le pri-

mizie dell'ingegno, che talora per piccola opposizione

intorpidisce e si perde : le letlerarie per via della

stampa, le musicali per via di esecuzione, le arti-

stiche per via di soccorso. Ma le accademie forse

potrebber dire : ci verranno continuamente inlorno

infiniti maestruccoli, poetastri , arligianelli che ge-

mono dell'ala tronca AU'ingegno nascenle. E sia pure:

ma quando mai il male a questo mondo non si mesce

a forza col bene ? II mirabile scopo a cui si giun-

gcrebbe, non varebbe forse, anzi non pagherebbe a

doppio le fatiche o le noie durate per attingerlo ?

Per ammenda al Branzoli, che avea posto in atto

un' opera musicale la quale da gran tempo gli fer-

vea il pensiero, se manco I'ellicace protezione d' il-

lustri accademie , non venne meno la carita e ge-

nerosita privata. Giuseppe Seni , faceudo ofiicio di

buon cittadino e d'araorevole proteggitore, non per-

donava a spese e a cure perch6 la nuova compo-

sizione si eseguisse nella sua casa dove una volta

risuonarono le armonie della Filarmonica , nel pa-

lazzo architettato da Pirro Ligorio quando usava

fabricare per uomini che respirassero e non per

nani compressi ira quattro strette muraglie. II bravo

maestro Mililotli dirigeva i concerti : suonatori e

cantanti (tra i quali il Ncgrini) prestavano voleii-

tieri c gratuitamentc I'opcra loro : e la sera del 3

Luglio veniva destinata all' esecuzione. Nel che io

noto come I'amore fraterno, che si prcsta volentieri

al soccorso, si rinvenga meglio fra i cultori dell'arte

musicale che nelle altre arti, dove si pare tanti cani

che ringhiano e talvolta senza il pretesto dell'osso.

Ma su quale poesia era scrilla la musica ? Libretti

J
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(o poveri draraini venuti a lale dispregio di nome!)

libretti sono a iosa: ma di pocti che nc faccian di

nuovi e inolta scarsezza. I valeiili aborroiio da fa-

tica ingrata: lulli, sicno o non sieiio adalli all'uopo,

hanno per ispiralrice una musa sonnolenla, chc ap-

pena si sveglia al linlinno deH'oro.

Conoscete voi il Torquato Tasso di Teresa Gnoli?

Avele voi gustalo in quella sercna e ieggiadra opera

poetica le grazie e la vcnusla del linguaggio nostro

con la soavita del nuraero , la calda ispirazioue e

I'affetto poleiite ? Ben era degno che il Tasso ramingo

avesse a interprete delle sue pene e de'suoi deliri

nuest'anima appassionala di donna, sola che potesse

penelrare nei inisleri del cuOre del pocta o indovi-

narli almeno e cosi veracemeute svelarii. Questa poe-

sia foggiata a niodo delle pastorali, ma con la ve-

rita e I'affetto a cui non sognavano le pastorali; quesla

Ieggiadra poesia, che orno la prima volta la Strenna

romana edila per amore di patria da Giovanni dei

dacbi Torlonia troppo presto rapitoci dalla morle,

fa scelta dal Branzoli non gia perche gli desse un

dramma quale vuole il teatro d' oggidi , ma bensi

come quella che gli dava modo d' estrinsecare va-

riamente ed elTicacemente i suoi musicali concetti.

Neli'ampia sala, resa piii bella e gaia per elegante

ornato e per il fiore della cilfadinanza che vi con-

veniva (ne vuoisi tacere che il Senatore di Roma,

marchese Matteo Anlici Mattel , e vari deputati a

publici spettacoli siedevano tra gli udilori) due gra-

ziose e brave giovinette, Ginseppina Seni ed Eleo-

nora Carapi , aprirono il dramma con una sinfonia

cseguita sul pianoforte. A me place vedere due gio-

vani donne , che quasi gareggiano per trarre note

squisite da un solo stromento. lo direi, se non fosse

ardito il pensiero , che I'aspelto dei volli giovanili

e commossi adornano di maggiore bellezza le note

musicali, come I'arraonia, che sorge e si spande al-

I'intorno, rende piii belli i voiti ne' quali rcgnano

a vicenda e pallidezza e rossore secondo la natura

della interna commozione. Questa Tolta io diro che

la sinfonia scritla dal Branzoli era bella cerlamente:

raa senza dubbio riusci ottima per la buona esecu-

zione di queste care suonalrici.Se I'abbia in pace I'au-

tore, che alia tin fine non dovrebbe dolersi di ce-

dere un poco del suo raerilo, egli che ne acquista

a doppio in appresso.

II dramma era ridotto a quarlelti d' istromenti

da corda e di pianoforte perche fosse piii agevole

r eseguirlo. Giovanni Orsini , baritono celebrato

ne' convegni musicali e ne' teatri, cantava la parte

di Torquato: la giovane dilettante Amalia Antonini

atteggiava la parte di Cornelia sorelia del Tasso: il

famoso tenore Carlo Negrini eseguiva quella di Giam-
hattista 3Ianso, I'amico del poeta, lo scriltore della

vita di lui : le parti di Rainiero , del Marinaro e

A'Aminta paslore erano sostenute dai dilettanti Ber-

nardoni, CarloltaPfvfer, Guglielmo Caslellani.La me-
moria del sacro poeta dovea spingere cotesti gentili

spirit! a piu poteute volo. E davvero superarono se

siessi.

In cio che s'a|)parliene alia musica, noi, lasciando

ai piu intendenti il giudicare accuratamente la fattura

di ciascun pezzo, diretuo che piu volte le melodic

affeltuose e spontauee , I' onda d' un' armonia sem-

plice , larga , facile , non falicosa e bizzarra e fra-

slagliata, fecero si che il piacere penetras!,c piii ollre

delle orecchie c ci giungesse nel profondo dell'ani-

ma. Oggi gran pane dei maestri (a noi pare) am-

mirali troppo del magislero musicale dei tedeschi ,

studiano volenlieri su quelli ; ma talvolta pongono

in non cale il rilmo della nostra poesia, e par che

a dirittura facciano segno di aver dimenticato che

a parole italianc devono accordare il musicale con-

cento : cercano I'arlihcio e scordano I'affetto, quasi

non sappiano che nulla i I'arte senza di questo, o

almeno almeno che I' arte allora solamenle e bella

quando pudica e semplice se stessa nasconde. Adun-

que questa musica del Branzoli , fuori di alcuni

pezzi che forse cadouo in colpa d' artificio non si-

mulalo o che sanno di reminiscenza (il che oggi non

si puo evitare essendo le orecchie troppo piene di

musica) , del rimanente ci pare che abbia I' aria e

I'aspelto di cosa paesana. Oggidi non e piccoia lode:

ne altra maggiore io polrei darne, da che son pro-

fano ai secret! dell'arte. Ma in compenso i maestri,

che r hanno udita , la dicono scritta con sapienza

secondo tutte le regole del magislero musicale. In-

tanlo quasi tutti i pezzi furono coronati da plauso non

cortigiano, ma vero e sentilo. Applaudili furono nella

prima parte 1' introduzione e V inno nazionale , il

pezzo concertato eseguito da Manso (Negrini) Cor-

nelia (A. Antonini), Aminta (Castellani) e Coro; e

nella seconda parte la Romanza di Rainiero (Ber-

nardoni). Ma sovra tutti gli altri mossero ad am-

mirazioae e a lode smisurata la Barcarola del Ma-
rinaro cseguita dalla I'fyfer, la Cavatina del Tasso

cantata dall'Orsini nella prima parte, e nella seconda

i duelti fra Cornelia e il Tasso Orsini e A. Anto-

nini) e fra Manso e Torquato (Negrini ed Orsini) e

il finale ultimo. Di solenne, grave e patetica fattura

e veramente corrispondenle alia bella poesia fu giu-

dicato il coro funebre : del quale non polendo ri-

produrre i suoni, io stimo non ingrato a chi legge ri-

cordare le parole ispirate, che lornano ad onore della

giovane poetessa :

Echeggi un funebre

Canto d' intoruo :

Di luce pallida

Si copra il giorno. '

Suoni per 1' itale

Valli un lamenlo :

II vate e spenlo !

Tace la fervida

Menle sublime,

Sul labro tacciono

Le doici rime,

Nel pello esanime

Muto e I'accenlo :

II vate e spenlo !
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Ei che nell'estasi

De' suoi pensieri

Vcdea trascorrere

Armi e guerrieri,

Udia di belliche

Trombe il concento :

II vale e spcnto.

Piombando gl' invidi

Su I'alma ardita,

L'ale larparono

Delia sua viia.

Si gridi e i perfidi

N' abbian spavento

:

II vate e spenlo.

Doriua nel florido

Giardin materno,

Dorma quel cenere

II sonno cterno.

Sul figlio a piangere

Vcrra Sorrento

II vale e spenlo !

Bella e la poesia : ed il maestro ne senli la bel-

lezza, e gli eseculori compresero si I'una che I'al-

tro artislicamentc. In verita e da amniirare questa

gara d' ingegno e d'amore: e sovra tullo e da rin-

graziare il Seni, che uonio privato, fa cio che piu

potenti non faiino : lanto e vero che in tutle cose

la prima parte e del volerc e del cuore. II Braa-

zoli, ne siam cerli, dal suo successo non prendera

horia, ma stimolo a cose maggiori : ch6 lale i I'ef-

fetlo che fa la lode negli animi generosi. Intanto

vorremmo che il municipio di Ceuto, che vanta nella

sua sloria i nomi illustri di un' Alberto Accarisio

e di un Guercino, prcnda emulazione dalle sue an-

liche memorie e provveda a suoi figli viventi : im-

perocche il municipio nelle nazioni sia come il capo

in ciascuna famiglia, il quale ha solenne dovere di edu-

care e proleggere i suoi per crescere il fiore della

universa citladinanza. Certamente il Branzoli esul-

terebbe se V eco del suo successo risuonasse nella

sua patria , di cui serapre e in qualsiasi parte ne

balestri fortuna , si desidera da ultimo l' appro-

vazione e la lode. All'uomo talvolta viene in faslidio

il luogo del suo nascimento: ed ei I'abbandona la-

lora , e per lunghissimo tempo : ma sempre poi

vi ritorna col malinconico desidcrio: e com' e dol-

ce la lode che suona nella bocca della donna amata

e della madre , cosi gli e fonle di gioia grandissima

r ammirazione di chi lo vide nascere e crescere, e

sovra tutto di quelli che mai non vorrebhero per-

suadersi, che un fanciullo forsc disprezzalo, sia sa-

lito in fama per ingegno e per opore fuori della cer-

chia delle mura native. La fortuna aprira, quando
che sia, al Branzoli la porta del suo palagio incantato:

ma il primo e piu grande favore , ch' ei forse ne

desidera , si e che dalla patria e dai parenti suoi

vengano estimate, come si conviene, le sue fatiche

ed abbia di esse un prcmio men vano che non sia

una vuota e sterile ammirazione.

Ignazio Ciampi.

DELLA l.M.MAGINE DI .llARIA SA.NTISSIMA

VENERATA NELLA PATRIARCALE BASILICA LIBERIANA

E DELLE SUE TRASLAZIO.Nl

(V. pag. 179.)

§•2.

Se san Luca ollre Vessere medico sia slato

anche dipintore

Asserendosi dai piu , che il magno Gregorio re-

casse in processione uu'immagine di Nostra Signora

dipinta da san Luca, pria di continuar nella nar-

razione non sara fuori di luogo il disputare, se ve-

ramenle questo evangelista fosse dipintore, e se le

tavole tulle che ne portano il nome siensi poi dalla

sua mano operate. La quistione non e al certo nuo-

va, ma assai spinosa, e molto piii difficile di quello

che possa a prima vista sembrare , essendovi anti-

chi e moderni soslenitori dell'una c dell'altra opi-

nione.

San Luca, nacque in Anliochia cill^ capitale della

Siria anzi dell'Orienle famosa per poslura, comraer-

cio, ricchezze, affluen/a di popolo,e per rinomatissime

scuole , le quali fornirono all' Asia tutla eccellenli

maestri. Sappiamo che il santo assai vi avanzo negli

sludi , e che si protbndo nella medicina , al quale

uopo inlraprese viaggi nell' Egillo e nella Grecia.

Per la predicazione dell'Aposlolo dalosi alia sequela

dell'Evangelo, e divenutone, come il chiama san Giro-

lamo (1) il suo figliuolo primogenito
,

gli si strinse

in tanla tenerezza di affotto, che divenne il fido com-

pagno de' suoi viaggi e delle sue faliche. II perche

la sola morte il pole separare da si caro ed affezio-

nato amico.

Che anco nel cristianesimo, e per quanlo le nuove

cure glielo permetlevano, esercilasse la medicina lo

abbiamo dallo stesso aposlolo '2\ che porge ai co-

lossesi i saluti di Luca medico. E poi falsissima la di-

stinsione che pongono alcuni fra il Luca incdico ri-

cordato da san Paolo e quello che scrisse I'evangelio.

Imperocche i padri greci e lalini apertamente con-

Iraddicono a siffalto sofisma riprodollo piii lardi da

Gal vino, Erasmo, Arduino, Bisiiagio, e cui fu sem-

pre con salde ragioni risposlo (3).

Allrellanlo pero nou puo dirsi, ove piaccia esami-

nare, se fosse pitlore, avendo^i, come abbiamo dello,

accreditati scritlori per Tuna e per I'altra senlenza.

Vediamo su quali argomenli si appoggino, e se le loro

ragioni sieno tali, da non polervisi in alcuna guisa

rispondore. Per maggiore chiarezza divideremo gli

argomenli in inlrinseci ed islorici, ossia in ([ue' che

sono nu'tafisici, ed in que' che si appoggiano all'au-

lorila.

Prima e gravissima obbiezione per cacciare s. Luca

dal novero dei dipintori e, second'essi, la sua me-

desima condizione. Se fu isdraelita, come alcuni pre-

lendono, non pole esercitare I'arle pillorica per es-

sere agli ebrei severissimaraenle vielalo sia di fare,

sia di possedere le immagini (4). Ecco le parole stesse,

con cui Giuseppe Flavio (5) ci uarra, la resistenza
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opposla (lagli cbrei a Pilalo, allorchc ad ogni coslo

voieva introdurre in Gcrusalemino le in^egne , os-

sia Ic iramagini di Tiberio Cesare, secondo che era

in uso presso i romani. « Pilalo spedi(o procura-

tore in Giudea da Tiberio, fa enlrare di nolle tem-

po in Gcrnsalemme coperlo ie efligic di Cesare, che

son deltc insegne. Queste venulo il gioriio misero

a gran rumore i giudei , perciocch6 i piQ vicini a

tal visla raccapricciaronsi , come se vedessero cal-

pestate Ic ioro leggi. Dacche non vogiiono che neile

loro citti'i s' innaizi pure una staiua. Ai lamenli

de' ciltadini Irasse dalla canipagna un popolo di

persone, e corsi lutli d' innanzi a Pilalo che allora

trovavasi in Cesarea, supplicarongli che Icvasse da

Gerusaleninie le insegne , e intaile lor nianlencsse

le palrie leggi. Moslrandosi duro Pilalo alle loro

preghiere gli si proslrarono bocconi davanli, e per

cinque giorni ed allreltante notli durarono im-

mobilmenle in quciratlo. II di appressso Pilalo se-

dalosi a tribunale nul circo grande, chianialo a se

il popolo , quasi volesse dar loro qualche risposla,

fa cenno ai soldali, che giusla il coricerlo gia i'al-

lone, chiudano inlorno colle loro armi i giudei. Scr-

ratasi loro addosso in Ire file I'armala, i giudei a

quello spellacoio non prevedulo riiiiasero senza voce,

ed alTcrmando Pilalo, che passerebbegli a lil di spada

se non accellavano l' elllgie di Cesare, fe cenno ai

soldati , che sguainassero il ferro. Allora i giudei

quasi fossero lutli d' accordo gillaronsi a terra, e

porto il colio, gridavano di csser proiiti a piii losto

volere la morlc che Irasgredire la iegge. slupilo a

tanta fermezza di religione, Pilalo ingiugiie che tol-

gansi da Gcrusalcmme le insegne »

Come poica dunque san Luca in mezzo a lanla

opposizione esercilare la pillura, e fare immagini .••

Se poi egli fu greco, e dal genlilesimo venne im-

mediatameule alia religione crisliana, avrebbe allora

conosciula la Vergine, allorquando essa loccava gia

I'anno sessanlesiino , ne poleva cgli dare ai dipinli

inariani quella freschezza di canii, quella vivacila

di colorilo, quell' aria di giovcnlii, che per lo piii

presenlano le immagini detle di san Luca.

Con quanta facilita pcraliro tion si rilorce il di-

lemma ? II pubblico esercizio della pillura, e qualsi-

voglia adorazionc delle immagini era proibilo dalle

mosaiche leggi agli ebrei, e non gia il farie o le-

nerle privalainente, siccora'era divenuta costumanza
fra i popoli e segnalamenle fra i greci e i romani.

Aggiungasi, che a que' tempi, in cui slava la mo-
saica Iegge per ccdcre il luogo alia crisliana che
di gia si bandiva, molli c molli legaii precelti eransi

o alterali, o quasi mandati in disuso, sosliluendovisi

allre Iradizionl , siccome leggiamo avere piii voile

il Rcdenlorc rimproveralo agli scribi e ai farisei.

Perlanto e a credcrsi, che anco le immagini si tenes-

sero privalamcnle nelle case, e si comprassero ezian-

dio dai dipintori greci, fra quali pole di ieggieri an-

noverarsi san Luca.

Noi pero appoggiali a gravissinii aulori opiniamo,
che il nostro evanjelista noa fosse israelila , molio

meno seguare del Ballisla,e cio ch' e ancor piii slrano

annoverato fra i 72 discepoli del Kedeulore, ma che

immediatamenle passassc dal genlilesimo alia sequela

di Cristo. Pole adunque benissimo essere san Luca
uno di que' greci, che tale nobile arte esercitavano.

E quale uso migliore potea fare della sua maeslria,

che giovarsene a ritrarre le augeliche e purissime

forme della madre di Dio ? Non eran forse i cri-

stiani, come abbiamo da pia tradizione, anziosissimi

di vedere la sanlissima Vergine, di Irarre a lei anco

da rimote parti del mondo , ed udire quelle sanle

parole, che dalle sue labbra piovevano ^ Pole dunqae
il nostro evangclisla scbbene gcnlile aver di per-

sona conosciula la Verginella di Nazzarcl, o se per

la prima volta la vide e IrallO familiarmente con

essolei in ela inchinevole a vecchiezza, pote benis-

simo, come tultodi usano i maestri dell'arte, dare ai

suoi dipinli un'aria piii giovcnile e piii fresca senza

punlo falsarne i lineamenli c il colorilo.

Se non che vedendosi non di rado donue, le quali

assai piii tardidel consueto invecchiano, ed in ispecie

avvenendo a quelle che non vaniio a marilo, qual

raaraviglia se la Vergine anche inollrata negli anni

scrbasse la giovcnile freschezza nelle immacolale

sue carni ? Seppure dir non vogliamo ch' essendo

slala da Dio di raille sovrumani privilegi arricchila,

non fosse pure di queslo, di cui favelliamo.

Ne con minore facilita puo rispondersi a coioro,

che ci oppongono 1' autorita di sanlo Agosliiio , il

quale-aperlamente assicura nel suo Trallaio sopra la

Trinita (6) non sapersi alTallo i lineamenli della Ver-

gine, ovvero sostengono, che innanzi al conciiio efc-

sino , prima cioe del quarto secolo , o non ci fos-

sero aCFatlo immagini di Maria Sanlissima, o per lo

meno non sorreggoiio nelle braccia il figliuolo, come
nella maggior parte di quelle allribiiile a san Luca.

Imperocche il vescovo d' Ippona non favellava dc'

ritralli , ma della vera lisonomia della Vergine , e

fors'ogli non conoscendoli, diceva di non aversene

alciiiio. II suo scopo infatti era il dimoslrare, die

ancorche si raancasse della vera efligie di Maria San-

lissima, non ne scenderebbe per conseguenza, non
cssere vera madre di Dio, come dal non conoscersi,

sono parole dello stesso dollore, i ritralli del Bat-

tisla, di Lazzaro, degli aposloli, il non aver veduto

il monle olivelo, il sepolcro divino, non sarebbero ar-

gomenli sicuri per ncgarne la esislenza. Che poi in-

nanzi al conciiio efesino , o non abbiansi immagini
di Nostra Signora, o sieno tulle senza il divino in-

fante, (• un errore conlradetto da antichi e moderni.
Basti fra i molli cilare il Bosio, I'Aringhi, il Bol-
detti, il Trombelli, e il ch. padre Marchi della com-
pagnia di Gesii , il quale in fronie alia sua dolla

opera inlorno ai Monumenti crisliani (7) pone per-

fino un antichissima immagine di Maria dei primi
socoli trovata nelle nostre catacombe.

Fr. Fabi Monlani.

(1) In haiam cap. LXV.
(2) Ad Coltissens. /T cap. 14.
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(3) Vedi Menocchio Stuore Cenluria V. cap.31,San-

dini Historia apostolica nella vita di san Luca, Trom-
belli De cultu sanctorum Dissert. IX cap. 54 et seq. ec,

(4) Exod. XX, V. 3.

(5) De beUo judaico lib. II. cap. 9. Altrettanto ci

narra Eusebio Hist, eccles. lib. II. cap. 6, Ic cut pa-

role S0710 alia lettera riportate da quello storico.

(6) De Trinitate Lib. VIII cap. V. v. 3.

(7) Monumenti delle arti cristiane primitive nella

melropoli del cristianesimo disegnate ed illuslrati per

cura di G. M. D. C. G- Roma 1844. Tipografla Puc-

cinelli.

ALLA SAPIENZA

INNO

Dedicate a Sua Eccellenza Rema Monsignor
Fortunato Maurizi Yescooo di Veroli.

Fungar vice cotis, acutum
Reddere quae ferrum valet exors ipsa secandi

Horat.

Sciollo per poco dai terreni affanni,

Seguendo il vol d'accesa fantasia,

Inno del niio pensier, spiega i luoi vanni.

E rapilo dei cieli aH'araionia

Ti leva a rimirar I'alta bcllezza

Delia gran Donna che cola s'india.

Ma qual splendor ? quale celeste orezza ?

Gia ti vagheggio, o Sapienza, e sento

L'aura che m' enipie di soave ebbrezza.

Salve, o primiero onor del firmamento,

Salve, o luce del mondo unica e sola,

del regno infernale alto spavenlo !

Ma di le che dira la niia parola ?

JVon rispondc la lena al gran desiro,

Ne canto umano a tanta allezza vola.

Non ancora pel lucido zalRro

Ridean le stelle, ne la terra ancora

Al gran pianeta si rotava in giro.

E tu leggiadra qual leggiadra aurora

Splendevi nella mente all'lmmortale,

Che in tua belta s'aflissa ed innamora

E dall'eterno sen spiegasli I'ale

Bella d'eterna giovinezza, e il crine

Ti circondo la fronda trionfale.

Gran magistero di tuc mani alfine

Usci la terra, e nel felice grenibo

Venisli a piover lue virtu divine.

Teco vcnia di raille Geni un nembo
Che intorno ti faccan carezza e festa

Agitando dell'ale il rosco leinbo.

Bianco vel ti scendea dell'alma testa,

Tralucevan le membra maestose

Da nivea gonna di fin'oro inlesta.

Di gigli intanto di violc e rose

Un olezzo indistinto a te saliva

Porlalo dalle fresche aure amorose.

Scendesti, e al tuo venir godc ogni riva
;

E al soave girar dell'occhio ardente

Tutla quanta natura si ravviva.

Or chi la lingua mia fara possente

Tanto che, o Diva, ad esaltare io basti

1 tuoi Irionfi fra I'umana gente ?

In Oriente pria tu sfolgorasli,

E Mose, Salomone e cento Vati

De' tuoi sereni lampi incoronasti.

Poi di Grecia e di Roma i fortunali

Lidi trascorri, e del tuo bello ai rai

Fur que' petti guerrieri innamorati :

Anzi una gioja che non fu piii mai

Li ravviva, e poggiati al fiero brando
Bagnavan per dolcezza i lieti rai.

E mille saggi allora alto parlando,

Colle tue penne si levaro al cielo,

Ed i bugiardi Dei fugaro in bando.

Poi di nalura aprendo il cupo velo

Notar le danze dell'eteree sfere,

Onde ne fiede in terra e caldo gelo.

S'accostaron de' raari alle riviere,

E ferrai il core con ardito legno

Ne slidarono i mostri e le bufere.

Visitar di natura il trino regno,

E gli animai , le piante ed i metalli

Scbiarir coi raggi deU'acuto ingegno.

E tuo e il canto che suonar le valli

Fe d'Uisso , e del Tebro: e a quel concetti

Fermaro il corso i liquidi cristalli :

E tue pur son le folgori roventi

Che del truce Filippo e Catilina

Gia disfrancaro le supcrbe menti.

Salve, Madre . . . La tua luce divina

De'prenci alluma I'alto concistoro

,

E fra i giusti guerrier siedi reina.

D'Astrea tu ispiri I'accigliato coro

Perche sieno al fallir le penc eguali
,

Ne pieghin le bilance al fulgid'oro.

Tu rassicuri sotto le grand'ali

Gli alunni tuoi quando il dolor li morde
,

avventa invidia i velcnosi strali.

Tu nascondi da lor I'opere lorde

Delia discordia, ch'or dell'uom s'indonna ,

E fai che del suo grido non li assorde :

Come la madre quando il figlio assonna

Guarda la cuna in atto cheto e umano,

Ne parlar suole , o ventilar la gonna

;

E se il ligliuol maggior vede lontano

Si pone il dito al labbro , e che non vegaa

Gli cenna colla testa e colla mano.

Ma tu , cieco mortal ,
perche I'insegna

Non scgui di Coslei , che senza orgoglio.

Cibo vitale a nostre menti insegna ?

Come s'alletta in te si stolto orgoglio?

Perche sol cerchi i frutti aspri infelici

Di Sapienza rea vile germoglio ?

Abbarbicate stan le sue radici

Fra gli scogli selvaggi ed aspri e forti

Che cingono d'averno le pendici.
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Ma , qual vessillo che letizia apporti ,

Levasi il tronco con si schielte braccia

Che vinti ne sarian d'Armida gli orti.

Ahi ! quanlo lusinghiera e la sua faccia !

Tulla di verdi chiomc si circonda ,

E con bell'ombra quelle rupi abbraccia.

Vedi rider cola tra froiida e I'roiida

Le poraa tinle ncl color dcH'oro
,

E fresca manua d'ogni raiuo groiida.

Odi ancor d'armonia gralo lesoro

Che dolcissimainenle il cor li inolce ,

E mover senibra dal celeste coro.

Cola nel drilto mezzo il corpo /olce

Sul piii bel ramo gioviuetta biscia

Che stassi in aria mansuela e dolce.

Ed or fra I'ombre lubrica si slriscia

Con dilicate movenze e Irauquille ,

Or mollemcnte al sol si place e liscia.

Si liscia al sole , c Ireraule faville

Di svariali raggi iulonio invia,

E si cangia e colora in guise mille.

Vedi frallanto brulicar la via

D'incauta genie che ai ponii s'apprende. .

Ma dope il paslo ha piii fame che pria

;

Che piu canina brama in lei s'accende ,

Talche la pelle inforraasi dcH'ossa ,

E a gran falica il picde e la man stende.

Infelici ! che gia dall'arbor mossa

Contra lore la biscia si disserra

Colla pupilla piii che bragia rossa.

Ahi ! qual da loro disperala guerra !

Li altosra c ancide miscrabilraonle

Poi s'apre il suolo, li trangbiolte e serra.

Ma dove te lasciai, Diva possenlc ?

Come ridir potci del mostro crudo

Che guida e solo alia citia dolente ?

Col core dai lerreni affetti ignudo

Noi seguiremo tua Cdala scoria,

Di te noi ci fareni corazza e scudo.

Ed or che di sua vista ne conforta

1! buon Pastor nostra delizia e lume (*)

Or si convien ch'ogni villa sia morta.

Or di uuoio vigor s'amiin le piume
Delia menle, e sgombrati i vani inganni

,

A le si drizzi , o Madre , il vivo acume.
E lu disciollo dai mortali alTanni

Onde geme sepollo il bel paese ,

Inno del mio pcnsicr, spiega i luoi vanni.

Ed in parole d'allo aniore accese

Grida alle Volsche ed Erniche regioni ,

Che ogni saggio li fia dolce e corlese.

Ai pigri c Icnti aggiiingi fiamraa e sproni
,

Ma coniro I'almc di virtii nemiche
Deh ! sian le voci Ine folgori e tuoni :

Si che svanile le lenebrc antirhe ,

Sii Stella che s'aggiri al ciclo intorno ,

E sorridendo a quesle piaggie amiche
Piii limpido e serene annunzii il giorno.

Prof. Giuseppe Tancredi.

(*) Quest' inno fu da me recitato in occasione eke
V Eccellenza Revercndissima di Monsignor Fortunato
Maurizi Vescovo di Vcroli caldo prornotore dei nostri
sludi onoro di sua presenza h puhliche scuole di Fro-
sinone. Gli facean corteggio rUlustrissimo Gonfalo-
niere delta citfd Signor Giacinto Can. Paradisi Mi-
coni, il M. R. Sig. Ab : D. Luigi Colasanti Depu-
talo, ed il Prefetto delle scuole medesime Sig. D. Fran-
cesco Renna, i miei valenti colleghi e moUe altre ri-

spettabiti persone. E qui vuol giustizia ch' io renda
quelle lodi e grazie che posso maggiori e pubblicke al
nominato Sig. Gonfaloniere il quale oltre all'aver col-

Vajuto della Magislratura c del Consiglio municipale
ristaurali gli studi, egli stesso e venuto piu, volte in
quest'anno a visitar Ic scuole incoraggiando mai sein-

pre I giovani coi piit dolci modi e insinuanti a cor-
rere animosi Varringo delle letlere.

SERIE DE VESCOVl DI SECNI

{Continuazione V. pag. 184.)

II.

Giusto.

Successore di Santulo fu Giusto, il quale assistelle

a tre concilii. Priniicramente si Irovo in quelle adu-
uato a Roma uel 501, in cui il re Teodorico mando
un vescovo in qualita di visitalore per giudicare la

questione tra il Pontefice Simmaco e I'antipapa Lo-
*"

renzo. Ma Simmaco non voile comparire a quell'as-
semblea (8). Secondamentc si assise nel concilio ro-
mano chiamato Palmare fra i 114 vescovi che nel 502
dichiarono Simmaco libero da ogni accusa fatlagli e
rimesso il giudizio in mano di Dio (9). Da ultimo
fu presence a quello d'Agdc in Linguadocca cele-
brato nel 504 da Simmaco stesso contro gli usurpa-
lori de'beni ecclesiastici (10).

III.

Giuiiano.

Essendo il Papa Vigilio andalo nel 546 in Sicilia
per trasferirsi di cola nell'anno appresso a Costan-
tinopoli, fu in quel viaggio accompagnalo da molli
voscovi, fra i quali e nominato Giuiiano vescovo di
Segni, che inlervenne al costanlinopolitano concilio
generale V adunato nel 553 e ivi insieme a 159 al-
Iri vescovi condanno i tre famosi capitoli e i loro
fautori morli nella comunione della Chiesa,non che
gli crrori di Origene (11). Papa Vigilio non voile iu-
tcrvenirvi, ma poscia pregato dal Concilio emano una
costituzione per confermarlo (12).

(Continua) Prof. Alessandro .itti.

(1) Inter primas Campaniae Urbes Signiarecensetur
quae abdicatis falsis fiuminibus , chrislianae religio-

nis, a qua (Roma) tamquam fidei capite, praedicante
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ARGHEOLOGIA SAGRA

(UN PASTORALE DEL VI SECOLO.)

Apostolorum principe Petro, semen evangelicum asse-

cuta creditur. Da un MS.
(2) Conjectura est jam inde aft Apostolorum prae-

dicatione evangelii luce (Signiam) fuisse illuslratam.

Vghelli, Italia Sacra artic. • Segni.

(3) Ex Summario processus in causa romana dc

Comitibus 1521 coUigitur, quod Carpinctuni et Pru-

nium ab Ecclesia Segnina propter episcoporum pigri-

tiam alienata fuerunt. Contelori, Genealog. Comitibus

pag. 37.

(4) La pnpolazione di Segni e di 4842 abitanti

;

(juella de' paesi soggetti alia episcopate giurisdizione

e di 10,047 anime; cioe 3268 di Valmontone, 3885 di

Montefortino, 1629 di Montelanico e 1265 di Gavi-

gnano. Statistica delta popolaz. dello stato pontificio

delVanno 1853 compilata nel ministero del commercie

e lavori pubblici.

(5) Ex notiliis episcopatuum universalis Ecclesiae.

Vghelli op. cit.

(6) Cardinal Baronio, annali eccl. anno 499. Hen-

rion, storia della Chiesa vol. 2. ediz. di Milano.

(7) Interfuit primae romanae synodo sub Symmaco
Sanctulus Signinus Episcopus , neque tamen propria

manu subscripsit morbo articulari impeditus) sed vi-

caria opera usus est Fortunati Praesulis Anagnini.

En notiliis etc. cit.

(8) Henrion op. cit. vol. 2. Platina, vite de' Pon-

lefici.

(9) Henrion op. cit.

(10) Baronio op. cit. anno 504.

(11) II Baronio e VHenrion assegnano a questo Con-

eilio I'anno 553; il Moroni poi nel Dizionario Eccl.

e il Marocco, net momimenti dello stato Ponlijlcio as-

segnano I'anno 551.

(12) Henrion op. cit. vol. 3 pag. 525.

CIFRA FIGURATA

CHI

CIFRA FIGURATA PRECEDENTE

Inoltrandosi I' estate si prega la romana gioventii a

guardarsi dal pericolo di jiuotare.

TrPOGRAFlA DELLE BELLE ARTI

con approvazionc

DIREZIONE DEL GIOR.NALE

piazza di s. Carlo at Corso n. 433

CAV. GIOVANNI DE-ANGELIS

direttore-proprietario



Dislribozione i o

.

-5 Asoslo 1860 Anno WYt!

MO.M'MENTO DELIA CONTESSA Dl LUSAZIA.

Clii entra ucl loinpio moUopolitano di Ferino, c
[|

sira amraira soKo uiio degli arclii dtilla itave lale-
giuiisc presso il maiigior allare , volgendosi a de- ll rale, un funebri.- niarinoreo nioiiumeiitd assai decoro-
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so, e per avventiira de'piii belli ilella nioderna scul-

lura che sia nella piceiia provincia. Esso e opera di

DomiMiico Cardelli romaiio scuilore , il quale coe-

lanco ed emiilo dcirimmorlalc Canova, lioriva siil

declinare del decimolla^o secolo. La iscrizione onde

\a fregialo que! inonumenlo addlla, esservi racchiuse

!e ceneri di Chiara Maria Spiiiueci fermaiia, spo^a

die fu del Real Principe Francesco Saverio Augii-

slo di Sassonia. Di tale egregia scuilura facoiamo

in qnesle pagine brevi parole, accorapagnandolc colla

biografia dell' illuslre donna , e dell' arlisia che la

esegui.

Da aniica c nobile famiglia trasse i nalali in Fcr-

ino il 30 Agoslo '17'(1 Chiara Maria Rosa Spinucci

(li Giuse[)pe Conic del cospicno feudo di Mila-

iiow (1), e di Beatrice Vecchi Buralli, ambi palrizi

di essa cilia. AH' avvenenza ond' era adoriia , con-

giunse tulle qsieilo doli, che addicoasi a genlile, e

ben educa'a I'aneiuila; percioeche il canto, il suono

la danza, e gli sUidii delie aniene lellere forniavano

la sua delizia. Perveimla a dicioll'anni, il genilore

(he vedcva la figliuola aver sorlilo ingegno perspi-

cace e superiore all'ela, divi'io conduria a Vienna

ov'ebbe agio a conostore il telebre Melastasio. Breve

fii il soggiorno in qiiella capilale, donde passo nella

Heal Corle di Sassonia. Quiw la Vedova Elellrice

Maria Valburga di Baviera , liglia dell' imperatore

Carlo V!I, cui la Spinucci era stala raccoinandaia

da! poela cesareo, riguardolla sempre con segni di

singolare prcdilezione , e la voile presso di s6 in

qualila di Daiiia di Corle. Ne ando guari che le se-

dncenli allrallive di (jiiesia nobil giovane, le gra-

zie e le perfezioni affiliate dalla .squisila educazione

che aveva ricevuto, locraroiio il cuore genlile del

principe Francesco Saverio , allora Arnminislratore

airEleltoralo di Sassonia per la minorila di Fede-

rigo Augusto III suu nipole, il quale voile faria sua

sposa il di 9 Marzo del 1765. Questo real raarilag-

gio per cagioni e convonienze politiche, uon fti lan-

lo.sto rendulo pubblico , e di consequente non eb-

hero gl'illuslri sposi qnegii onori che iniporlavano

^li usi , e le oslinnan/e ilelle (]orli. Piacque iii-

lanlo al Principe I'anno 1709 d'iniprendere con la

sua dilella conipagna un viaggio per llalia ad istru-

zione e diporto , ed in ispezielta a fine di visilare

in palria gli aU'etluosi genilori di lei , fra cui per

ai(]uanli niesi dimorarono. Del qual segnalalo onore

voile il conic Giuseppe, die fosse posla unii inenio-

ria in lapida nella sua casa (2).

Ma col decorrer liol tempo furono tolli gl'impe-

dimenli che viejavano la pubblicaziono di tali noz-

ze;, conciosiache il 12 Agoslo del 1777, gioriio ono-

niaslico di Chiara , consensienli ie (^,oiii , vennero

quelle solcnnenusite procla?nale , ed alia virtuosa

priiicipcssa accordali dairanguslo coiisorlu lutli quci

diritli, gradi ed onori, che all' eccelso stato di lei

(ompelcvaiisi, conl'erendole allresi il lilolo di Con-
tessa di L'jsazia. La fausia novella fu subitaniente

da lei parlecipata alia sua rispeltabile genitrice
,

hcriveudolc che il principe aveva nel sue sigillo in-

quartato lo steinma degli Spinucci (3) A ricordanza

di si fallo avvenimenio, sempre glorioso alia nobi-

iissima sua famiglia , fu scolpila ncl loro palazzo

quesia cpigrafe dettala dal sommo Morceili , e da
lui inserita nelle opere: (4)

Clarae . Marine . Spinitcciae

Comiti . Lusatiae

Quae . Anno . M . DCC . LXlll
Sercniss . Xaverii . Augitsti . Saxonici

Regali . Coniugio . Dignata

Virtute . Prome.ncit

Ut . Terlio . Decimo . Post . Anno
Pridie . Idas . Aug.

Osnrua . lustae . Uxoris . lura . Alqiie . Insig)

Sihi . Ah . R'jgio . Coniuge . Impertirentur

losepluis . Spiniicciits . Comes
Filiue . Ririssimae

Quod
Spinucciam . GenCem . Taiitae . Slirpi

Inseniorit

La bonla di mente e di cuore, i tralti genlili dello

spirilo, la generosita verso i piii insigiii uomini di

lellere , e le allre prec'are viriii, che adornavano
quesia Priiicipessa, le conciliarono riverenza ed amo-
re non solo nella Corle Sassone, ma altre^i presso

le allre, specialnienle deirAllemagaa.

(]he se in taulo pregio dagli altri era tenuta, di

niille tanii maggiore era rafTelto e la slima , onde

il sue sposo la ricambiava. Di selte figli lo fece

lielo: due maschi e cinque femine. Nel primoparlo

si ebbero binati un ir.asi^hio ed una femina; quegli

fu il virtuoso Abate di Sassonia che si spense gio-

vanissimoj I'allra per noine Elisabetta diede la mano

di sposa al Duca d' Esclignac Grande di Spagna di

prima classe ; ed in V"ersaglies il Re e la famiglia

reale, che strelli legami di parentela li univanoalla

real casa <li Sassonia, sot'oscrissero il cimtralto di

matrimonio il 2") Ollobre 1787(5). II secondo ma-

schio si noino Giuseppe di Sassonia che fu tenente

Generale ne' rcali escrciti della Maesla Siciliana, Ca-

valier Gerosoliinitano, e dell' Insigne Ordine di S.

Gennaro ; ma di questo valoroso giovane fu bre>e

la vila conciossiache avendo avula egli forte con-

tesa con un giovane moscoviia di nobile schiaila ,

quesli disfulo a duello il Principe, che si ricuso di

accettare. Venulo la! fallo in cognizione di Cate-

rina imperatriee delle Russie, ordino che il suo sog-

gcllo aiuliisse in esiglio per alcuni anni nella Sibe-

ria. Com|iiulo [)Di il lempo assognalo , I' esule cbe

rimase scunpre nel divisanienio di dnellare, si pre-

senlo al Principe, e torn('> ad iinitarlo a singolare

combatiinicnto colla pislola sulle froiiticre della Sas-

sonia, e dopo essersi ailaccali furiosamente, amen-

due perderono la vjta: cid avvenne I'anno 1802 (6).

Delia quale iynmatura funestissima perdita non e a

dire quanlo eordoglio il genilore seulisse, essendo

(juegli I'unico rampoHo maschile superslite della sua

di^cendenza.

I
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Le allrc quallro figliuole ebbero luUi in isposi

Priiicipi e Signori apparleiieiiti a fainisjlic per chia-

rezzu di iialali cospicuu ;
pcivioccho Marinnna si

sposo al I'riiicipe Allieri , Cuneguiida al Marchcse

Palrizi , Beatrice al Principe Riario Sl'orza i)i Na-

po!i, e Crislina al Marchcse , oggi ['rincipt; , 3Ias-

I

simo.

I

51a per lornare a Cbiara: dimora\a (|tialtro e piii

1

luslri in Pont suMa Senna , luogo a Lei si gradilo

I che non le mossc giaiuniai desiderio >criiiio di de-

lizia slraniera. La lempesta della rivoluzione fran-

cese venne pero a turbarle queiia pace che (]uivi

si gode\a, onde delibero di Iraniutarii in Italia per

avere riposo in seno della sua lamiglia, e respirare

i'aria del luogo nativo, lanlo piii die lual ferma avea

1
la salute; e nel 1791 era gia in Fermo. Lieli i suoi

coucilladini di accogliere iiDovamonle fra le sue

luura r illuslre palrizia , si pre[iaravano a fesleg-

giarue lielauiente la venula. Si condusse poi al Pono
di Fernio, percbe piii jiropizio quell'aere a riaversi

dalia lenla inferniila da cui era afllilta. Vane lor-

narouo le cure che le furono appreslaie, speciaiinente

dalla sua genitrice ; ed il 23 Novembre 1792, va-

lico di poco il cinquanlesimo primo anno, trapasso

di quesia vita. Le liirono celcbraii soleniii funerali

uella chiesa del Suffragio , e quivi ne fu deposla

I temporalmente la spoglia.

Come prima fu coiita al Principe la morte della

diletla compagna, parli>ii da Augusta per al Porto

di Fermo, oie giunlo il 15 Dicemhre con le qual-

tro principesse sue ligliuolo ancor nubili , la lual-

tiua del 17, spiegale le insegne di lulto profondo,

Tisitarono il deposilo della lor coii>orle e madre, e

con un universale commovinienlo ed ammirazione

degli astaiiii, deltero segni di esiremo dolore Voile

poi che degnameiile con esterno lulto si onorasse la

inemoria della cara ed iaconiparabile Irapassaia, cou

cui il principe sposo era visauio corpo ed anima

quasi ventollo anni ; il percbe ordino che dovesse

in Roma a valenle scullore allogarsi un monnmenlo
che alia dignila e al decoro di un sovrano al tullo

rispondesse. Per la esecuzione di ()uesl'oper:i fii scello

Domenico Cardelli romano, giovaue di grandissime

spcranze, e che gi.i dalo aveva OL-llarle dello scol-

pire maiiifesii segni di valeiitia. (^oinpiuto il lavoro

in un anno c mezzo, o poco jiiu, presenle il Car-

delli venuto a hella posia a Fermo, fu innalzalo in

Duomo il monnmenlo il di 4 giiigno 1791 , enlro

cui fu rinchiuso il corpo della Principessa, Irasfc-

rilo dal Porto nella cas^a di piombo ove era slaio

deposlo (7 . In lal circosianza I'Accademia degli Ee-

ranli ad onorare la memoria dell'egregia i-oneitladina,

^i raguiio il di 4 sellembre dello slesso anno, e con

])rose e canlici imprese ad encomiaix; le virlii di

Ici, ed a lanienlarne la perilita (8).

II sarcofago che serra gli avanzi della Conlossa

di Lusazia sorge su di vaslo ba^ameiiio con cimasa

i> plinlo sopra cui sta ritla la slalua di uu Genio
con amjiie ali, grande piii del naturale, cd .a gra-

ziosissima movenza aUcggialo. I suoi capelli sono ac-

conci con niolta novitii e grazia nella lesla, e parte

gli scendoiio in lunghe ciocche inancllale sugli oineri.

K in alto di riposo, tuUo uilliito, e quasi gemenle,

tiene nella deslra una face gia spenta a terra , cd

appoggia il sinisiro braccio sopra uu vaso ciuera-

rio collocalo sur un picdislalio ov'e ritralla in mezzo

rilievo, enlro un luedaglione, rimaginc deH'eslinla,

cui e sagro il nionumenlo, ed a lei si volge si con

lulla la persona che con il capo. Sono ignude io

membra, salvo quanlo richieggon modeslia e vere-

condia. Ampia col ire con bel parlilo di pieghe si

slende sal vaso , e ricade siuo ai piedi del Geuio.

IContinuu) Aoc. Gaelano De Minicis

(1) Giooan Filippo Spinucci palrizio fcrmano pti

molti suoi meriti fu crealo da Giovanni III re di

Poloniii, con diploma ditto il 16 Luglio 1676 , non

solo Conte del regio patazzo, ma anche del Castello

di Milanow posto nel Palalinato di Yoluiia insieme

con lutti i suoi jiyti nati e da nascerc, e discendenti

in inlinitum; ed ultresi gli fu concedulo il dirillo di

apporie nello slcmina di sun fumiglia la Regia Aquila

bianca di Poloni'i, e di godere C inceslilura del detto

castelto di Milanow con ogni potesld giurisdizione c

prerogatioe reali, riservato soltanCn il direlto dominio

alia Corona Polonese. Queslo diploma, che mi fu mo-

slruto per gentilezza della nol/ilc siguora Marchesa

Giuditta Passari pronipole della Contessa di Lusazia,

ha a lergo trascritci gli acli di giuramento prestati

s\ dal primo inceslitn, e si dal conte Giuseppe Spi-

nucci il 20 luglio 1783 in niano del Cardinal Par-
racciani Arcicescovo di Fermo.

(2) E quesia I'inedita iscrizione che ora si possiedc

dalla predetta Sig. Marchesa PaS'iari, che la pose nella

sua amena villa di Allidono , la quale fu gia della

sua geuilrice contessa Marianna Spinucci in Mazza-
roni nipote della Contessa di Lusazia.

Screnissimn . Xaverio . Auguslo . Saxonico

Regum . Polon . Angusti . Augusti . Ill . F. Augusti. II . S

.

Quern, .in . MDCCLXIX.Mugnas. Ilaliae. Urbes. Viscntem

Clara . Miria losephi . F . Spinucci . Comes
Adlecta . Inter . Honorarias . Malronas . Elcctr . Mariae

Antouiae . Havar . Saxon.

Et . Aula . Dresden . Post . Scsscnium . In . Palriam . Redux
Ilospitem. Paterna . Damn . Gestienlem . Accepit . Tertium

Que . J/i;«scH» . Relinuit

loseph . Spiauccius . Comes
Principi . Optimo . El Manifieenti'ssimo

(3,1 Riferiamo la lettera di tale partecipasionc

31 Agjsto 1777

» EccOj'cara Sig. Madrc, arrivato il felice momcnlo
di darle , la piii bella nuova che io pnssa darle , e

che Lei possa riceoere. II giorno di Santa Cktara
,

giorno di mio nome, il Principe mi fcce il piu btllo

e il p'.ii grazioso regalo
,

quale fu queilo di dichia-
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rarmi pubblicamenle sua moglie col darmi il tilolo di

Contessa di Lusazia. Non avrei tardalo fino ad oggi

a dark la grata nuova, se non avessi dovuto aspettare

il sigillo inqttartato delle armi di Casa di Sassotiia,

e casa Spinuco. Questo alto generoso deve provarle

quanta egli mi ami.

(4) Morcelli, Inscripliones Commenlariis subjectis

Part. 1. Cap. II §. II - Firmi in aedibus Spinucciorum

Fu riferita altresl dall'Avv: Raffacle De Minicis nella

sua opera - Le iscrizioni ftrmane anliche e moderne

con note ; Fenno Paccasassi 1857 n. 973 J& qui da

notare che il matrimonio avvenne nel 1765 , e non

nel 1764 come venne indicato in questa iscrizione del

Morcelli.

(5) Vedi i giortiali periodici delVanno 1787, in cui

si annuncio questo matrimonio. II Principe Saverio

era fratello di Maria di Sassonia moglie del Delf-no

marto neWanno 1765.

(6) Con leltera delta Principessa Cristina di Sas-

sonia , Marchesa Massimi indiritla alia nobile sig.""

Contessa Lucia Spinucci nc Garulli, nipote della Con-

tessa di Lusazia , si reca a notizia tal fatto « Ro-

j) ma 14 luglio 1802 - II Principino di Sassonia e

» morto sulle frontiere della Sassonia in un duello

)i avuto con un Moscovita, con cui otto anni indie-

» tro aveva avuto attra disfida, e se n'era potuto li-

» berare.

(7) Sopra la cassa di piombo, in targa fu postala

iscrizione che segue :

Exuviae

Comitissae . Clarae . Mariae . Rosae . F . losephi . Spinucc

Uxoris . Celsissimi . Principis

Francisci . Xaveri . Augusti , E . Ducibus . Saxoniae

Quae . Obiit . IX . K . Decembris

a MDCCLXXXXII.

(8) L'orazione accademica in commendazione della

defunta fu letta dall'ab. Ignazio de' Marchesi Guer-

rieri, e poscia jjubblicala in Fermo nel 1796 pei tor-

chi di Pallade. Anclte varii componimenti poetici fu-

rono duti alle stampe, e rccilati nell'Accademia degli

Errant i.

DELLA 1.M.MAG-I.NE DI .MARIA SANTISSIMA

VENERATA NELLA PATRIARCALE BASILICA LIBERIA.NA

E DELLE SUE TRASLAZIOM

(F. pag. 190.)

§.3.

Conlinua il medesimo argomento , se san Luca cioe

sia stato dipintore, e quali tavole abbia operato.

Ne di maggior peso sembreraiino gli argomenti

,

chiamali istorici, e che soltaulo si appoggiano sopra

I'aulorita. Confessereuio di buon grade, cbe innanzi

al secolo VI niuno faccia menzione di san Luca pit-

lore. II primo che ne favella e Teodoro Leltore (U
fiorito appunlo nel secolo suddetlo. Egli perd non

ci narra un fallo awenulo a suo tempo, ma un se-

colo innanzi, cioe nel quinlo, ed e questo , che la

imperalrice Eudossia da Gerusalerame invio a Co-

slantinopoli alia famosa Pulcheria un' immagine di

Maria sanlissima dipinta da quel sanlo evangelista per

coilocarla in una delle magiiificbe chiese che Pulche-

ria istcssa con imperiale raunificenza innalzava alia

gran madre di Dio, e che non aveva ella omesso in-

dustria per arricchirle delle piii insigni reliquie (2).

Eudossia infalli, che dopo la morte del suo raarilo

Teodosio II erasi ritirala nella Palestina, e di per se

stessa visito i luoghi sanii, non lascio di bene infor-

marsi di ogni menoma cosa, ne al certo avrebbe alia

sua cognala, cui cercava di amicarsi, invialo un di-

pinto di sail Luca, se non fosse stata cerla della sua

mano. Dal non Irovarsene falta menzione da islorici

anteriori a Teodoro, non puo dedursi, che lalso ne

sia I'autore. Impcrocche chi ignora quanii libri isto-

rici siensi perduti, vuoi per gl' incendi, vuoi per i

saccheggi, vuoi per quelle ineviiabili iatture che ap-

porla il tempo divoratorc di tulle cose? E quella

slessa Iradizionc ch' Eudosia trovava in Gerusalerame

conscrvala da quatlro secoli sara da riteuersi di

niun peso, specialmenle dovendola aver allinla I'im-

peralrice non pure dal volgo, ma dal clero e dal ve-

scovo stesso, com' e agevolnicnte a credersi ?

Tre secoli dopo, cioe nel IX, abbiamo I'aulorila

di Siraone MelalVaste, e nel Xill di Calislo Mcefo-

ro , il quale in piii luoghi della sua istoria eccle-

siaslica (3) fa menzioue delle faltezze della Vergine

sanlissima, c de' suoi rilralti opcrati dall' evangeli-

sta san Luca. « Ella, dic'egli, era di colore vermiglio

tendenle al bruno, di biondc chionse, di aculi occhi,

di pupille azzurre e quasi olivaslre. Folle sopracci-

glia e iiereggianli, naso lunghelto anziche no, labbra

coralline epieiie di soavi parole: volto non rolondo

ed acuU) ma 'alquanto lunghetlo, come pure erano

le niani c le dila «. Aggiunge Niceforo averlo ri-

cavalo da «n Lpifanio, che non si saprebbc dire in

qual lempo vivessc. II Baronio (4) peraltro opina

che le possa aver tolle da un qualche ritrallo an-

tico, essendo appunlo quelle forme iradizionali, con

cui venne elligiala la Vergine sanli>sima, linianlo cbe
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non piacquc agli scuolari di llaffaello di caiigiarrie

la sagonia c il nianlo.

Di altra iinmagine di nostra Signora circa il inc-

dcsimo Icmpo venula in Italia c collocala iieirabha-

dia di Farfa ci fa testimonianza allro autore del seco-

lo IX cioe il cronisla farfense (3). Esso ci iiarra die

san Lorenzo siro, vissuto circa il bccolo V, primo

abalc e fondatore di quel nionistero , recossi con

seco dall'oriente un' eHigie di Maria santissinia falta

da san Luca, e die la deposito in quel leinpio, ove

era da tutti tenuta in grandissima venerazione, come

io e pur di prescnte.

Finalmenle per non Iralasciar cosa alcuna nd rae-

nologio deirimperalor Basilio (6) corapilalo nd 980

aperiamente si dice, san Luca essere stato dipinlorc.

E nolo con quanta cura vcnisse formato e come vi

si raccogliessero le piu sicure ed antiche tradizioni

della cliiesa orientalc;. 11 Mahillon nd suo diario ita-

Zico;ricorda di aver veduto in Roma dai monaci di

san Basilio un anlico calendario del secolo X in cui

san Luca e chiaraalo pittore.

So dirsi da alcuni, die se san Luca avesso vera-

rainenle dipinte le sacre immagini, se ne fnrdibe al

certo menzioiio da coloro die coiiiliallerono iieli'ot-

tavo secolo gl' iconoclasti. ila questo silenzio nulla

nionta, conciossiacche lo scopo dc' padri, sia nel con-

cilio II efesino in cui fu condannata qudia eresia, sia

neprivali scritli non era il difeudere I'autealicita dd-

le immagini lavorale da questo evangdisla, ma bensi

dimostrare la legitlimita e rcligiosila di un culto
,

con cui onorasi Iddio ne' suoi santi, ai quale Dio ,

come a suo priaio e vero principio, si riterisce ogni

adorazione e culto. Che cosa peraltro si rispondera,

quando dirassi, che anco di (|ucslo argomento si fece

uso ndia nascente eresia ? Luniinosissiuia prova cc

IK' olVre la vita di Teodoro Sludita scrilta dal greco

iiionaco Michele suo discepolo, pubblicata e di dolte

illustrazioni arricchila dal famoso p. Sirmond (7).

Assai bene conoscono i dotti con quanto impeguo lo

Sludita, e con quanta forza si opponesse a Le^ne
r Arraeno, e come si adoperasse a sconfiggere una
eresia che tanta slrage di aninie e d' immagini I'a-

ceva ndl' oriente. Kbbene , fra le altre piovo egli

addusse pur (juesta dell' evangdisla san Luca , il

quale uso di pingere la forma e I' aspetto del Re-
denlore divino, per eccitare con tal mezzo la pie-

ta de' nuovi cristiani. k Lucas vero, eccone le pa-

role
, qui sacrum composuit Evangelium cum Do-

mini pinxissel imagineni
, pulcherrimum ac pluri-

mi faciendum opus posleris rdiquit ». E vero che
qui non si paria (Fimmagini della Vergine: ma sara

sempre questa una bdia le>tinioiiianze per anuove-
are fra i dipinlori san Luca.

Ai groci concordaiio gli aiilidii lalini, i quali, se

rice\cltero |)iu tardi questa tradi/ione, caldaineiite

si opposero a coloro che la negavano, siccoine ira gli

allri fece il (iretsero (8) coiifutaudo i maddeburgesi.
Dissi gli anliciii, iniperocche si torno verso il dedina-
re del secolo XVII a disjiutare sulia veracitii di tali

dipinli. !! Tillemonl, il Biiillt-I, il Serrv con allri la ri-

putavauo favola: il Calmet c il (irozio inchinarono a

credere, die il iioinc di pittore venisse a san Luca dal-

I'averci egli nel suo cvangclo dipinto per cosi dire la

\ erginc, narrandoci il colloquio coll'angdo, il suo can-

tico, la visita a s. Elisabelta, a s. Zaccheria, e come
lutto gelosamente custodisse la vergine nd suo cuorc.

II Gotti pero, il Lambcrtini, il Tronibdii e il San-

dini si dettero a lutl' uomo a [)atrocinare la causa

deH'ovangelista.

Avendo l' illuslre dotlore Giovanni Lami (9)

stampala in Firenze una incdila istoria della Ma-
donna della Impruneta , della cui inimaginc dice-

si autore cerlo Luca (iorentino vissuto in santa vita

nel secolo decimo(|uarto, il Manni in due lezioni re-

citale all'accademia della Crusca, e rese quindi di

pubblico diritto (10) sostenne che a questo Luca e

non gia aU'Evangdista si dovessero altribuire tuttc

Ic Madonne di cui parliamo. L'opiiiione poteva es-

sere buona per le dipinte dopo il secolo XIV: ma
come si rispondeva a quegli slorici vissuti ne' secoli

autecedenti, e che ricordavano immagini di san Luca?

II dotto e pio gcsuita Lanzi segui pur esso la nuova

scnlenza e per dislruggere didicolla si forte ebbe ri-

corso ad un monaco piissimo del monte libano, che

di professione pittore , (arte come ognun sa eser-

citala assai spesso dai monaci) rilrassc molte divote

immagini di nostra Signora. Ma lia pregio ddro[)c-

ra sentirlo dal Lanzi medesimo (11). Dojio avere

narrato come in Italia vi fosse il |)rurito di sosti-

Inire nuove alle antiche immagini, continua cosi

« vi si conservavan pure qua e la grechc pillure e

latine de' rozzi tempi, ddle quali le [irime fan fede,

che i greci visscro anche in quesic baiide , le se-

c;>nde ch' essi furono anche (|ui emuiali dai noslri.

Di uno di cosloro (greci) raccontaiio, che avesse nonie

Luca, e a questo ascrivonsi le la vole di nostra Si-

gnora a santa 3Iaria Maggiore, e le tanle altre ndio
stato, che si credono dipinte da san Luca evange-

lisla. Chi fosse il pittore Luca, se fosse uno o piu

d'uno, s'indaghera poco slante. La vecchia [)ersuasiva

fu impugnata dal Manni e dopo lui dal Piacenza

(Tom. II p. I'zO), ne ora ha seguaci fuori del volgo.

E volgo sono que' niolu che chiudono gli orecchi

ad una discrela crilica, (juasi a domma di novatori.

(Jsia alia volgar fania il silenzio degli antichi , c

osta il sapersi, die ne primi secoli ddia chiesa non
si ligurava la madre di Dio col santo bambino (12),

ma con le mani distese in atto di pregare. Adun-
que e quasi comun parore, die (judle tavole sicn

opere di piltori noniinati Luca. II Lami produce
una leggenda del secolo XIV . . . Come (Luca lio-

renlino) dipinsc quclla ddl'lniprunela, puo credersi

die dipingesse (|udla di Bologna e laiile altre che

bi (licouo di san Luca . . L'autore degli Anecdules

des beaux ails racconta, che ndIa Grecia e in niolta

ven(M'azione la memoria di un Luca eremita , die

aveva rozzamenle dipinti alcuni ritralti di nostra

Donna, e che al nome di san Luca eremita, con cui

era chiamato ne' primi tempi, sia succeduto il nome
dell'cvaiigdista san Luca per popolar erraracnio. U
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Tournefort {Vojage) addita un immagine di nostra

Donoa net nioute Libano di san Luca a delta del

volgo, raa similmenle di uii Luca monaco di remo-

tissima eta e di sanla vita «. L'opinione del Larizi

e siala quindi in poi anco degli allri ricovula e se-

gniia. L' Agincout-t e ii doltor Giulio Ferrari (13)

ragionando del risorgiinenlo delta pitlura si son dali

<;oij tanio ardore a palrociiiare il Manni e a seguire

il Piaccnza ed il Crespi, da asscrire di uoii poScrsi

oggimai dubitar di tal fatto.

Uopo le leslimosiianze da not recale per ambcdue
le senlenze, direnio tjucllo stesso che Iroviamo nei

Bollandisli (14) Naie a dire, che nou osiamo coalrad-

dire apertamenle ad una opinion'C prodolla egli e

vero nel VI secolo, nia che pure de\e aver avulo

un qualche fondainenio, e che vediamo abbracciala

(la Innocenzo III e dallo stesso angelico dotlore (1'))

Ouello pero che sosteuiaino si »', che concedendo an-

cora, cbe san Luca sia slalo pitlore, nou sono a! cerlo

della sua niano tulle quelle iramagiui che ue por-

lano il nome. Esse sono per \erila iu buon uumero,
lion trovaudosi illuitrc sautuario di nostra Signora,

che nou si pregi di a » erne una. L'evangelista pero

uvea ben allro maiidalo , cioe 1' iuiportantissimo di

bandire il vangelo e convertire alia fede le auime:

officio che poco tempo poteva lasciargli per la pit-

lura. Gliene altribuiscouo i piii austi'ri lino al nu-

mero di seltc. Per giudicarlo con perizia e con verita

di crilica converrebbe esaoiinarle a luce d' isloria,

considerarne bene il panneggio, i tralli del vollo, le

movenze e cid ch' e piii lo slile. Infatli il medesimo
Lanzi al capo gia ricordalo nola, « che soiio Uitle

di uno slile inedesimo, porlan talora greci caratteri:

il perche e fdrza concludere che sieno di varie ma-

ni ».

Fr. Fabi Monlani.

(1) Hist. Eccles. Lib. I. er, receils. Hcnrici Valesii.

(2) Puhheria edified tre templi, o come altri vogtiono

ijuattro alia gran 3Iadr3 di Dio. In calcopratiaiio ,

nella piazza de' fabri, in blachernis sobhorgo cosi chia-

mato dil nome di un primario della via , e in Ho-

degoris del fiwin viaggio. In queslo collocu I' imma-

gine che dicesi pinta d.i san Luca, e per tale motivo

citiamavasi tale effigie Hodegilria. Sulla vera origine

de' sopraddetli nomi kggasi il Du-Fresne nella illu-

alrazione di Costanlinopnli cristiana.

(3) Hist, eccles. lib. II cap. 23, lib. XIV cap. 2

e XVI cap. 14.

(4) Annal. ad .inn. XLVIII §. 26.

(5) Sulla sacra iinmajtne di Maria Vergine, che si

cenera nella chiesa abbaziale di Farfa e sulla sua coro-

uazione ec. (enni isiorici. Roma 1840. Sulviticci. Au-

lore di questo dotio opuscolo fn il padre abate I). Vin-

icHzo Btni procurator generals de' casinesi, ben nolo

per altri swjt httcruri lavori.

(6) Vcdi H Menologio greco dell' imperalore Ba-

iilio pubhlicalo dal cardinale .innibale Alhani in Ur-

Lino 1727 in joglio e da iui arricchito di note. Que-

«to cot/ice ornato di figure passO da Costantinopoti in

Milano al duca Lodovico Sforza: quindi il possedet-

tero gli Sfrondati, e dal cardinale detto di santa Ce-
cilia lo ricecette in dono Paolo V, che lo colloco nella

biblioteca vaticana. L'edizione veramente magni/ica e

principcsca e dedicata al ponlefice Clemente XI, sotto

i cui aiispici fu slampato.

(7) Vedi Vita et mores sancti Patris nostri et coh-

fessoris Theodwi praepositi studiurum conscripta a Mi-
chaele monacho, nelVopera "Sancti Theodori studitae

epistolae aJiaque scripta d^gmatica graece et latine

pleraque Sirniondo interprete Parisiis e tgpograjia re-

gia 1696. Operum Tom. V «.

(8) In syntagmate de imaginibus a dioo Luca de-

pict is contra Magdebui genses. Operum Tom. XV. Ra-
tisbonae 1741.

(9) Dcliciae cruditorum ec. Florenliac Tom. XV.

(10) Del cero pitlore Luca santo e del tempo del

stio fiorire. Firenze 1764 in 4.

Ddierrore che persi'ite nell'attribuirsi le pitture al

sanlo evangelista [Li(ca). Firenze 1766 in 4.

(M) Storia piltorica d' Italia lib. Ill, epoca prima,

Gli anlichi.

(12) Qui il ch. Lanzi prende abbaglio. Vedi^.2di
questo nostra scritlo medesimo.

(13) Costume antico e moderno.

(14) Tom. VIIl della continuazione. .icta Sancto-

rum. Bruxelles 18-53.

15) In Tertium sent. disl. IX, quaest. 2 in [In.

FlLOLOGl.V CICEBO.MASA

Cariuo sig. Conle.

Ella dice belle le varianti Ciccroniane che le man-

dai; ma io vorrei sentirle dir huone da lei, e dagli

allri: perche allora s'entrerebbe in qualcbe speraoza

che chi legge lo faccia con intendimenlo di recare

la leltura degli L'lFizi a pralica di vita. II codice

Gadd. 67 linisce colle parole « M. T. C. moralis

phglosophge liber explicit ». Quesla filosofia e diroi

quasi , a conlalto col Vangelo, che venue a perfe-

zionarla, anzi a santificarla. Tutia la scienza al di

la d'un lal cercbio inflat: e pi-ro I'uomo ne monU

in !.uperbia gonlio di se, sdegnoso degli altri. II coii-

Irislamento/e la meraviglia sono i liniiti che la sa-

pienza Divina pel meglio deH'umanita pose alia scien-

za. Vanita ed affli/.ione di spirilo trovo Salomone

,

il sapientissimo degli uoaiiui ! simile precisamente a

colui Che porta il lume , e se stesso non giova. N6

voile arrcslarsi la dove la meraviglia del Creato mi-

nacciava di opprimerlo. E si che il «i7 admirari della

sapienza umana armonizzava troppo bene col rte}««

plus sap'ias quam necesse est, ne obstupescas della sa-

pienza Divina.

Nientc e uuovo sotio il sole: ancbe il vapore, aii-

chc il lelegrafo clettrico. Fra i prodigi di cielo c

terra da manife.'ilarsi uel tempo, regislrati ne' Libri

sacri, c'c pure Vaporem fumi ! cbe Leonardo da Vinci

a stagione non troppo remoia da noi comparatiNa-
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luenle all'anlichita dclla Bibbia , dislinse del nomc

di arcituono. E non ha tre anni che queslo istcsso

Album roniano rcco in un suo nuniiTO eleganti csa-

melri d'un leucralo del sccolo XVII, ond'e descritto

il processo lelegr;i(ico Ira due aniici che divi.si di

staiua ,
coininunieavano ratiidijsinianieiite Ira lord.

Ollraecio v il RaccoglUore Fion-nliiiu An. 8 n. 14

pag. 54-

Teniamci dnnque piiitlos(o al lido che Hll'allo di

queslo mare dclla vila: facendo lesoro di verilii ino-

rali, cbe sono come la bussola del navignrvi deiilro;

e schivarsi da que' due scogli falali acceiiiiali di so-

pra : il conlrisldincnto , e la mcruciglia. Disse gi.i

Plinio, che il libro dc Ojficiis- non e solo da st:)diarsi,

ma da impararsi a memoria. E s. Agostiiio (Conf.

lib. 3 cap. 4) aggiunse che a queslo libro non inanca

nulla, praeler Christi notnen, et aurtoritalem. A que-

sli precetli, o consigli che siano, io ci credo: e se

fosse anche supersliziosamenle , male per ine , non

male per gli allri.

Alle varie kvioni che Is posi innauzi nella lellera

aiilecedente qualche altra a\rei potulo aggiungcrne:

ma dipendendo esse da \izialure, e lalvolla da abra-

sioni , ho peiisalo piulloslo a reslringermi , die ad

allargarrai. Conlullocio non voglio omellere di no-

tare che il Gadd. 07 al cap. XXI (lib. I) do\e lutli gli

allri codd. e edd. leggoiio Theinibtoctis nihil diserit,

in quo ipse Areopagum adjukcril - i-sso codice reca :

in quo ipse ariopaijo audiunsenl (adjunxeril?).

E al cap. XV antecedonle, se volesse lenersi conlo

delle abrasioni nel primo di que' vcrsi d' Ennio che

>i si leggono, avremnio da ordinarc quelle lellcre:

homo qui erralico miti - vio^trac viam : in allro modo
che non sia per ricavarsene la lezione homo <jui cr-

ranti comiti. E cioe homo qui ehkaticu mitis mo-

slrat (monslrai) viam. Eiraticus e del buon lempo;

(rovandosi u.<.alo anche da Ovjdio. Qui in su^lanza

s'arriva a rapire che I'elenienlo in lulli i cod. era

comit, quale riscoutrasi nel VaMombr. 163, ma con

abbrevialura in (ine che .iliri sciolse in /i, allri in

ter; ma forse dove\a sciogliersi in lis. Un' osserva-

iione che esclude il comiti, v, piio f.norire Verralico

iiasce ancora dal periodo sus.seguenle, dove e dello.

Qua ex re satig praecipit, ul quidquid sine dclrimenlu

possil commuduri, id Irilniatur cuique vel ignoln. Ferr.

Se rufticio de\e eslendersi allresi M'ignvio nel (alio,

uon puo dunque limilarsi al comili iieU'esenipio.

Anche nel primo de' versi posti da Ennio in bocca
di Pirro (Cap. XII) per laurum e.iposco (che e le-

lione del solo Gaddiano 67 non immune da vizia-

'tura nell'er di erposco) lorna forse ineglio leggere

con lulli poscu. lanlo piii che in a:Uico \'um (inale

uon elidevasi, ma si manteneva bre-.c ia quanlilli.

Ojjivior. Lib. II Proem. Qurmadmodum ollicia (/;/-

certiitur ab honestule . . . alque ab umiii gancre vtr-

lutis - officii i7i (jura ?)

\. Ibid lin. 12. si pauca prius de inslilulo, ac de

iudicio meo dixero - si pauca SINE inslilulo, ac de

etc. Gadd. 67. E da notarsi quesla varianle
;

per-

che Cicerone, per un Irallo appresso abbaiiiiona la

materia degli Uflizi, e paria particolarmcnte di se,

quasi senza progetlo {sine instiluto); e poi delermi-

natamente della (ilosofia, secondo che egli I'intendeva

{dc judicio meo).

I!. Ibid. lin. 20 qnamdiu r. p. per eos gerebatnr

quibus se ipsa comn)isera» - regebalur Ferr. rogabalur

Gadd 67. La bonta della varianle regebalur e meno
probabile dell'allra rogabalur. Consuics, leges, po-

pulus rogabantur : che erano parli inlegranli della

r. p.

III. Ibid lin. 27 28 ncc me nngoribus . . . dedidi

quibus e.ss'cw confectus, nisi his reslilissem, nee riirsus

indignis homine dodo voluplalibus anqoribus dedi... nee

prorsum Ferr. nt'c rursus i/t(/((//in<s Vallombr. nee rur-

sus homine dodo indignius voluplalibus Gadd. 67. Es-

sendomi sompre sembralo che quel rursum, o rursus

non I'osse Iroppo esntta lezione ; e Irovandosi indi-

gnius in quesli due codd. mi nacquc pensiero che

in luogo di rursus fosse da porsi per es. ulcus; e

leggere: nisi his r'slitisscm, iiec {ulcus homine dodo
indignius) voluplalibus. Con tutio ci6 nel leslo com-
mune prorsum sembra da prcferirsi a rursum.

IV. cap. 41 lin. 9 equi, botes, reliquae pevudes ,

apes, quarum opera {oper Civaher) ejficilur aliquid ad

hoininum usum nlquc vilam - pecudes reliquae apes

qii-irum ope Gadd. 67 - et reliquae pecudes: apes

quarum ope Gadd. 66. reliquae pecudes abis (ab is?)

quarum ope Vallombr. reliquae pecudes OPE qua-

rum el open: Ferr. con sicura lezione. ibid. I. 68.

hominum vita tantum distal a viclu et cullu bestia-

rum - deslilit a cultu el viclu bcstiarum Gadd. 67.

desiscit a viclu el cullu Gadd. 66 desistil Vallombr.
deslitil a viclijs el captu bcstiarum Ferr.

V. Ibid sub fin. ducel quaedam hominum genera

esse comsumpta; comparat quanta plures etc. - deinde

comparut Gadd. 67 Vallombr. Delude compulat Gadd.
66. ADEVNDO comparat Ferr.

VI. cap. IV lin. 34 periissc expolit. - expedit Ferr.

VII. Ibid. lin. 72-74 barbarum el eum quidem, ut

scriplum est , cornpuncium 7iotis Threjciis {Thraciis

Gruber) - ctrcompunvlum notis Iraciis Gadd. 66. -

thraicis Vallombr. in niarg. - Thrajicijs Ferr. - TRA-
H.4IT!IS Gadd 67 con Ciiregia lezione! da Irahax,
CIS (ladro per islinlo) (V. Plaut. Pers. I. 2 6) e qui
bollato per ladro.

VHI. ibid. lin. 79, sligmatiam - stigmalum Gadd.
67 - stigmalicum Gadd. 66. - stygmatinum Vallombr.
slggmatiam Ferr.

I.\. Cap. XII lin. 69 quod in caricate unnonae
asse modium populo dedit - quod in earitate modium
asse populo dedit Gadd. 67. - in earitate asse mo-
dium Gadd. 66 in earitate annonae asse modium de-

dent populo Vallombr. iti earitate an:wnae ASSAE
modium populo dedit. Ferr.

X. Cap. .Will 1. 48. tyrannum Nicoclem - Me-
todem Gadd. 67 - Nicomodem Gadd. 66 - Etthodera

err. Vallombr. Methodeum Ferr. {Methoneuml a Mi-
ihone patria).

XI. Cap. XX I. 19. quid tertium? male pascere -

bene vestire Gadd. 66 67 Vallombr. - bene vesci re
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FeiT. bene vitire sulla fede del Gifanio. II Grulero

difende tnale pascere adottalo ultiniamente anche dal

Gruber. Ma io lemo assai che tulte qucste !e sieno

lezioni depravate; e che veramenle debba leggersi BE-
NE VTI RE (fare biion uso della roba). Al cap. 20 del

lib. I fii parlalo di quelli che nel inodo della vila loro

proponevansi nequa re egerent.... libertale tUerentur.

Abbiamo in Orazio tra caratteri dell'iioni virtuoso

Dvorum muneribus sapienter uti: e dell'inleniperanle

vi si dice serviet aeternum, quia parvo nesciet uti.

Qui poi, poche linee appresso, accennasi a' modi de

guaerenda pecunia. . . . etiam de ulenda. Adunque
I'econoniia della roba e una qualila di guadagno de-

gna di essere avvertita forse piii di tulle
,

perche

conlribuisce alio state felicc come delle persone ,

cosi delle famiglie.

XII. Ibid. lin. 30 ad medium Januin - ad janue

medium Gadd. 66 67 - ad Jani medium Vallombr.

ad januae medium Ferr.

Per quanto sia seguita, e difesa la lezione ad me-

dium Janum in questo periodo (che alcuni lerigono

per inlerpolalo; e che il Gruber elimino inlcramente

dal testo Ciceroniano); iratlandosi qui di ulilila com-
parativa in ordine alia morale pralica, pare piii ra-

gionevole riferirsene a persone di legge, di quello

che ad usurai. E pero ad medium januae parrebbe

piu giuslo. Lo slesso Cicerone (de Oral. I. I. cap.

45) ricorda Q. Mucii janua el voitibulum: ne igno-

rasi che i legali sedevano di buon niallino ad ostium

per rispondere consultali alle quistioni di dirilto.

Sub gain cantum consullor ubi ostia puhat. (Hor.

Sal. I. 1 10). cio6 quando i galli :

Qui silentio noctis favent faucibus,

Rursus canluque, plausuque freraunl alis.

Ho cilali questi due senarii di Ennio addotti da Ci-

cerone (Divinat. lib. II cap. 57) per dar luogoalla

bellissiraa varianle FREMVNT ALIS da me rilevala

anni sono, in uo cod. presso il march. Landi, dove
lutte le edd. hanno prcmunt alas.

Luigi Crisostomo Ferrucci.

SILLOGE DI VARI£ ISCRIZIONI

Incise in pielra, ovvero sulle muragli
in varie parti di Roma.

(Continuazione V. pag. 158).

137.

Via di Marforio N. 12.

Domus .Josephi Bellubono

138.

Piazza di Ricci Num. 141.

Pericoli

139.

Piazza della Suburra num. 11 sul canlono in un
monumeulo figurato.

Ob Maieslalem Suburrae

Aediculam Salvuloris Imagini In Subburrani

Ambitus Regionem Monten Situm Ne Memoria

Jnteriret Stephanus Caprus Geminiansis Suis

Jmpensis In Culctiorcm Formam Edito Qnocumqui;

Annuo Sumptu Perpetuo Cunsecravit.

(Continua) Dolt. A. Belli.

Si e calcolalo che nell'Inghiltcrra, durante 1' an
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BIOGRAFIA

Qualrami Fra Evangdista

Fra i iiorai illuslri di Cordo, Gessner, Cesalpino,

Aldovraado , Closio di Leyden ed allri cclebri iia-

turalisti del decinio seslo secolo niuno al cerlo vorra

quindi in poi tralasciare ancor quello dell'eu^^nbino

Evangelista Quatrarai. Onore non nieno della sua

palria , che dcH'ordine agosliniaiio, cui spregiaiido

ogni fortuna, die avrebbe potula fare iiel inondo ,

voile essere ascritlo.

Di queslo siicn/io non saprei Irovare ragione
,

avendo pure non poche cose date alle slampe. II

solo lacobilli lo ricordo nella sua Biblioleca um-
bra, iibro che come ognun sa rimase iraperfello per la

morte deH'aulore. Postomi per quanlo ie mie forze il

consentivano a riparare I'ingiuslo obblio,cui era stalo

condannalo un concittadino si meritevole di passare

alia posterita,mi accingoa darne quelle poche notizic,

che mi e riuscilo rinvenire negli archivi patri, cui

non lascio di visitare , desideroso in ogni possibilc

modo di concorrere alia gloria e al decoro della mia
terra nalale.

Che il Qualrami sortisse Gubbio per patria, quando
ce ne mancasse ogni altra Icslimonianza, cgli stesso

ce lo assicura nel procmio del traltato ad Theriacam
Mitraidaticumque componendum, farmaco a que' tempi
riputatissinio, e che affalico le raenti de' piii dolti

scienziati, per volerne formare una panacea, che i

morbi tutti guarisse. Imperocche facendo ivi raenzione

di vari dotti scienziati, che allora scrivevano intorno

ai semplici, con bella umilta dice, che i loro scritii

avranno ben altra sorte che la sua, esseadoK quest') inio

traltato mal composlo, e pieno di caltivi (cioe non puri)

vocaboli, per essere io nato nelV Uinhria in Afjubbio,

e non in, Toscana. Ne in questo solo proeraio, ma in

tulte le sue opere si designo sempre per eugubino.

Per la qual cosa non puo affatto mettersi in dubbio
il luogo dove nacque.

Se non possiamo precisare 1' anno in cui veiine

alia luce , e il nome do' suoi genitori
,

possiamo

pero con grande sicurczza dire, che assai per tempo
venne aU'elezione dcllo stalo, abbracciando nella sua

prima gioventii I'abilo religioso de'padri eremitani

di S. Agostino. Compiulo, come io penso in patria,

il noviziato, ed avvedutisi i superior! essere Evan-
gelista fornito di buon ingegno e di un ardcnte vo-

FR. EVANGELISTA QUATBAMI

DELL'oRDINE EREMITANO di S. AGOSTINO.

lonta di avanzare nelle scienzc , io mandarono agli

stndi in Roma.
Non e a credere quanto il Qualrami giubilassc

,

o con quanto impegiio rispondesse alia espellazione

de' suoi superiori. Ben presto ollrc varic lingue dotle

apprese filosofia, c leologia, per modo da riportare

in ambedue le facolla la laurea dottorale, cd essere

dichiarato maestro nell'ordine. Vi presiedeva allora

quale Prior generalc il famoso Gregorio Pelrochino
da Monteiparo nella marca di Ancona , crealo poi

cardinale per vero merilo dal gran ponlefice Sisto V
nel 1589.

Se il nosiro Evangelista si di proposilo avea al-

teso ad impararc (ilosofia , c leologia, vaghoggiau-
do di riporlarne nella rellgione il magi^tero, non
avcva nel tempo medesimo tralasciato di applicar-

si eziandio a quelli sludi di scmplicista, per cui pa-
reva dalla natura formalo. A quali sludi continuo
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in appresso a dare opera tion gi.i per piii aiiiii, ma
per lustri inleri. Infalti iiel sopraddetto proemio di-

ce . . . tt oltre 1' essermi addoltorato in Roma mi

), son godiito da trent' anni quell' amcnila di quel

)) clima tcmperalissimo di Jlonlecavallo di Roma
)> per questa professione di semplicisla ». Se non che

vago di sempre piii approfondarsi in questa scienza,

scorse quanto e larga e lunga Italia e perfin la Dalma-

zia raccogiiendo con graadissime cure quanle spe-

cie di seniplici gli fu possiiiile di trovare. Puo

oguuno immaginarsi quanlo queste indagini gli aves-

sero a logliere di tempo, e portar intomodo, anzi fa-

tica, e quanli disagi avesse a sopporlare iuerpican-

dosi spesso piii a guisa di ccrvo che di uomo so-

pra colli e moiilagne per raccogliere e discoprire

(in crba o un fiorc « Mi sono rotto, scriv'egli reu-

dendo conio di quesli suoi filosofici viaggi, unagamba
e costa, e mi son dislogitc ginoccbia, cosia, ed anca,

che me nc sentiro (inche saro >ivo ».

Quesie disgrazie poro non pur gli diminuirono

I'amore, ma glielo accralibero , e si perfeziono poi

lalmente in questa scienza, che il Gardinale Luigi

d' Esle gli coramise il giardino de' seinplici, che

in Roma a vantaggio de' modici e degli speziali

\u\\q formare. La cosa piacque olfemodo, c veauta

aile orecchie di papa I'io V di sanla memoria, or-

dino al buon religiose, che un altro glieiie facesse

nel Vaticaiio: nel cbe non e a dire quanta industria

ponesse, [lorche riuscisse degno e del pouteQce e del

luogo 6 dell'autore.

Tanta era la stima p I'amore che di frate Evan-
gelisla aveano concepulo gli E^tensi, che lo vollero

ad ogni costo in Ferrara. II dipartirsi da Roma as-

sai gl'increhbe, ma come contraddire a lanta amo-
revolezza e a lante premurose istanze ? Egli slesso

si prolesla di esservi andato solo per sanl'obedienza

dalagli dai superior! general!. I qual! nor. aveano
altro mezzo per contentare I'uno e I' altro, cioe il

Farnese e il Quatrara!. Si Irallenne in queila corte

ferrarese pel non breve s"pazio di trentaciuque anni.

II Gardinale gli aveva fatto fare un orlo, in cui eravi

ogni spec!e di seinplic!. II buon religioso ci assicura,

che per meglio servire il principe, era « andalo piu

)) volte ne'moiili di Treiito, Verona, Viceaza, Padova,
)' Friuli, della Garfagnana, Trevigiaiio, e Reggiano. »

Quello pero che assai consolar doveva il nostro nalu-

ralisla era, cosa non tanlo facile ad awcnire, il ^eder.si

assai ben corrisposlo dai graudi. Continua infalti di-

ceudo «Taiilo mi e cara la servilii che faccio, vedendo
» di essere visto con buor.issimo occhio da sua Al-

» Iczza serenissiraa, che m! da segno le s!a cara la

)) m!a poca servitii. Ancora sono slalo cordialmentc
» amalo da que' due sigiior! Gardinali d! felice rae-

)) mor!a, die non da serulore mi amavaiio, e onora-
« vano ma projirio come alline d! quell! ».

II nostro agosliiiiano era si dislaccalo daH'affetto al

denaro,che avcndogli !l Cardinale esibila una badia in

Francia della non lenue rendita di scud! milie, esso

non la voile accellare: piii toslo il prego a volergli ot-

teuere dai Papa una peiisiouedi scudi 100 oal piii 200.

Promise di buon grado il Cardinale, ma fratlanto

esseudo uscito di vita, il povero Quatrami non ebbe
ne I'abbadia ne la pcnsione. Nou molto dopo Evan-
gelista storpiossi, c quantunque il Duca di Ferrara
gl! prodigasse ogni benelicenza, nondimeno egli erasi
rendulo impotente, tanto piii che toccava I'anno set-

tantesimo. Costretlo ail'ozio, seppur cosi poleva chia-
marsi, se ne giovo per dare alia luce il gia ricor-
dalo trattato de Theriaca et Mitridale.

A viemmeglio dimostrare quanto poco fosse dai da-
naro premuroso,o lo desiderassc solo per non essere di

aggravio ai religiosi, ecco come egli favella nel sopra-
citato libro a pag. (57: « E pero io che non sono state

» ma! amice della roba, manco non ho dimandato
» enlrate, uti auco desiderate, eccetto so mi fosse ri-

» lirate al monasterio, avrei dcbiderato alcuna pro-
» visione i!n alia line della mia vita per piii rispetti:

» r une perche il monasterio non mi avesso avuto
» a fare le spese quando io non piii I'avre! potulo
» servire : e 1' altro che I! mie! Rm! padr! gene-
» raii avessero veduto, che avendo io avuto qualchc i

» enlrata tin al line della mia vita, avessero pen-*
)) sato che fossi state fedele servilore, come mi per-
)) suado di essere stale , e volere essere fine alia

» morte, che tutto cio crederei per certe, che se iu

» mi rilirassi alia mia patria con grazia di Sua Al-
» tezza serenissima al m;e monasterio, per morire
» fra li miei fraielli nel claustro, come ne bo gran
)) desiderio » Sentiment! che chiaramenle dimoslrano
la sua alienazione dalle cose del niondo , I' amere
per la patria , e pel monastero di Gubbio. Ma il

principe non gli concesse d! tiuire i suo! giorni ov'era
nalo, e pero li cbiuse in Ferrara stimalo da tutti,

amatoed enorato da queila serenissima famiglia. Non
saprei dire I'anno e il giorno della sua morte, come,
non so dire, s'egli ascendesse al sacerdozio, o peri
piii alteodere alia scienza da lui professata e peri
umilla se ne astenesse.

Fine daH'anne 1588 da Roma aveva mandate ia

done a suoi coucittadini, che forse glielo avevano ri-

chiesle, il suo ritratio in tela falto da ceiebre pit-

lore di que' tempi. E a doiersi che col volgere de-

gl'auni sia audato smarrito, mentre quello che nella

sala degli Uomini lllustri di Gubbio situata nel pa-

lazzo municipale si osscrva oggidi, e opera del Re-

posati, e da questo abbiamo cavate il disegno, che

adorna questa nostra biografia.

Aveva il Quatrami un uipote ex sorore cioe Gio.

Batlista Cristiui, istitulore che fu della nostra col-

leggiata di sanla Cristina, cui lascio lulti i suoi beni

siabili e inobili, e pero nell'archivio di essa, ollre

un allro ritratto, si trovaiio mollissime lettere di que-

sto buo;i padre, comealtre se ne conservano nel pri-

vate niio archivio.

Del nostro Evangclista, come ho accennalo fin dai

priiicipio, ia onorala inenzioiie neila sua lalina bi-

blioteca dell'L'inbria Lodovico lacobilli a carle 99:

lo chiama pero Quadramnus: e non giii Qiiadramus.

Ricorda pure il lacobilli a car. 20 un Francesco

Quadrammi dcllo stesso ordine di sant' Agostino.
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Defe pcraltro aver prcso equivoco, ed essere lo slesso

Evaiigelista di cui abbiamo parlalo, |)icnamciile cou-

cordando I'ordine rcligioso, il lempo, e lo operc da

iui serine. Forse il Quadrami cangio in Evangelisla

il noine di Francesco, allorquando vesli I'abito rcli-

gioso.

Le nolizie da noi dale per verila sono assai ri-

strede, nia sono ben sulFicienli a fa? conoscere il me-

rilo di uii nostro conciliadino, di cui sarenio ben t'or-

lunati sc ci verra fatlo di produrne piii eslese. Ma
i nosiri maggiori, non so percho, erano assai parclii

iicl rcndcrci conic degli uomini illuslri. Forse per-

che credeano, clie il miglior loro elogio o nionumenlo

fossero le opere. E per vero il nostro Evangelisla se lo

innalzo bcllissimo, sol che si leggano le cose da Iui

niessea slampa,col cui clouco diarao fine a qucstoqua-

liinque siasi nostro palrio lavoro. Non dissimuliamo

perallro che anco il nostro Quadrami pagoil difetto

del secolo in cui visse, e che se porlo un qtialche in-

creniento alia scienza , non lascio pur csso di per-

dersi in tanle inuliii ricerche di alchiniia. Ma come

dice il poeta ubi plura in carmine nitent, non ego

paucis ojfendar )naculis. Tutti siamo uomini e pa-

aar dobbiamo il Iributo alia nostra fralc natura. Con-

^iene por menlc ai lumi, aile inclinazioni, alle ten-

dcnze del secolo in cui vissero gli uomini illuslri, al-

trimenli uon se potra dare mai un giusto giudizio.

Senza queslo crilerio ci appariranno pigmei quei

die furono a loro eta veri giganli.

Elenco delle opere puhblicate

da Frate Evangelisla

1. Breve trattato inlorno alia prescrvazione e cura

della pesle diviso in sei capitoli. Roma nella Slam-

pcria di Vincenlio Accolli 158V in 8.

La stessa fu Iradotta neU'idioma latino ed impressa

in Ferrara nel 1595.

2. La vera dichiarazione di tulle le meiafore, si-

mililudini ed enirami degli antichi filosofi, alchimi-

sli lanlo caldei el arabi, come greci e lalini usali

da loro nella descrizione e composizione dell' oro

potabile, elisir della vita ,
quinta esscnza el Lapis

filosoGco, ove con un bre\e discorso della genera-

zioue dei metalli e quasi di tulle I'opcre di natura

secondo i principii della filosolia si mostra I'errore

e ignoranza (per non dir I'inganno) di tutti gli al-

chimisli moderni per frate Evangelisla Qualrarai da

Gabbio seniplicista e dislillalore dell' Illmo e Rmo
.si:;. Cardinal d' Esle. In Koma appresso Vincenlio

Accolli in Borgo nuovo 1587 T. uno in 4. di p, 230

.senza I'indice.

II libro e intitolato alia Santita di Papa Sislo V
e con allra lettera dedicatoria olTerto al serenissimo

et invillissimo principe il Sig. D. Alfonso d' Esle

Daca di Ferrara. Tulta I' opera e divisa iu XXIV
capitoli.

3. Traclalus perulilis, alque necessarius ad The-

riacam Milridalicumque aiitidolum componcndum?,

in quo habenlur solulioncs lot controversiarum, quae

inter celeberriinos viros atlliuc vigent circa ea om-
nia, quibus anlidolus ipse componitur, iiec non et

pene innumerabilium errorum lidelis declaralio in

pubblicara utililalis graliam ad serenissimura Al-

phonsum II Estensem Fcrrariae Ducem etc. Fer-

rariae apud Viclorinm Baldiiium ihypograplium Du-
calem 1597 T. 1 iu 4 di pag. 186 senza la tavola.

Dopo la lettera dedicatoria, e dopo varie composi-

zioni poetiche latino, e ilali.Tiie di diversi a lode del-

r aulore ewi un ben lungo procmio indirizzato a

tutti mcdici e speziali d' Italia, proemio che occupa

14 pagine: indi incomincia I'opera divisa in 14 ca-

pitoli.

4. Traclalus contra alchimistas cum declaralione

melaphorarum philosophoruui chaldaeorum, arabico-

rum, el latinorum ecc.

Nella lettera dedicatoria del suo libro da noi ri-

ferito al n. 3 aperlaraente dicendo il nostro aulore,

cheil volea Iradurre anche in lingua lalina, accio po-

tesse andar fuori dell'Ilalia, si ha lutlo il fondamento

di credere essere quesla ap[)unto la Iraduzioue pro-

messa. Se poi coH'avcrlo posloriormenle pubblicalo

v'abbia nulla aggiuiUo o corretto non potremmo asse-

rirlo, non essendoci riuscilo giammai di nnvenirne

alcun esemplare.

March. Franc. Ranghiasct Brancaleoni,

DELLA 1M.MAGI\E DI .MARIA SANTISSIMA

VENERATA NELLA PATRIARCALE BASILICA LIBERIA.NA

E DELLE SUE TRASLAZIOSl

(V. pag. 198.)

§.4.

Quale immagine di Maria sanlissima portasse in pro-

cessione san Gr&gorio , e quando fosse collocata

nella basilica liberiana.

Usciti da ben ardua quistione c'inlromettiamo in

allra non meno spinosa , lenlando indagare quale

delle insigni immagini di Nostra Signora, di cui tanto

la cristiana Roma si abbella , fosse nella supplica-

zione recata da papa Gregorio in tempo della pc-

slilenza. Non ignoro esservi istorici, i quali opinano

che nelle varie lilanie dal santo ponlefice ordinate

non se ne recasse veruna. Noi perallro crediaino

essere stala la liberiana. Gli argoraenli su cui ci

fondiamo sono principalmente una tradizione anti-

chissima , non mai vcnuta meno , e di cui non si

saprebbe indicare il principio, se noa si ricorra al

fallo slesso: conciosiacche se ue parlo sempre come
di cosa sicura e da non mellersi affallo in dubbio.

la secondo luogo il De Angelis (I) ci narra, di avere

ricavato da un vetustissirao mss., che il senalo e il

popolo roraano fecero nella basilica liberiana un
magnifico labernacolo in marrao o come lo chiamano

ciborio, del quale parleremo nel seguente §, e che
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vi innalzo un altare al niagno Gregorio, la cui ef-

figie veniva espressa neH'alto appunio di recarc in

processione la santa iramagine , di cui ragioniamo.

Una terza prova ce la soiuministra rantichissimo ofii-

zio della Madonna delia neve, approvalo dalla sacra

congregazione de' riti , ed in cui nclle lezioni del

scc.ondo nolturno apcrtamcnte si dice quanto si e

da noi asserilo. Rechiamolo in volgare per intelli-

genza anche di coloro che ignorano la lingua lali-

na (f Quesl'anlichissiuia efligie (2) di Maria colorila

in tavola , da molli sccoli innanzi conservala nella

basilica di Sanla Maria Maggiore , con singolarissiraa

divozione onorata fu semprc da grandi principi e

dal popoio. Impcrocche c antica e coslaiilc tradi-

zionc, ricevula dai nosiri maggiori, e lulti piena-

niente la credono, che fosse dipinta dall'evangelista

san Luca, e che da san Gregorio niagno in celebre

c solenne supplicazione porlala a san Pielro fugasse

la pestilenza che crudeimenlc affliggeva la citla ».

Un ultimo argoraento lo abbiamo nella coslanle

consuetudine del capilolo libcriano, il quale nelle

lilanie maggiori non appena pervenulo innanzi alia

raole adriana soffermasi , e canta I'antifona Rcgina

Coeli, in cui ha solo comuni i frali minori di sanla

Maria in Ara Coeli. La qual cosa al ccrlo non fa-

rebbe, ne per questa cerimonia si dislinguerebbe da

tuUo il clero secolare e rcgolarc, se a lui non fosse

appartenula la immagine di Maria sanlissima , con

quclla dolce salulazione riverita dal cieio.

Non posso e non debbo disimulare, che anche al-

trc immagini di Nostra Donna, le quali diconsi di

san Luca pretendono I'onore di essere state in quella

occasione porlate. Sono quelle di santa Maria in Ara-

coeli (3), di santa Maria in Portico (4) di san Donie-

nico e Sisto (5)di Sancta Sanctorum (6) conservala ora

in santa Maria del popoio (7) c quella infino mandata

poi dallo stesso san Gregorio al vescovo di Siviglia

san Lcandro , e che si venera in Guadalupa nelle

Spagne. Non cnlrero a discutere le ragioni , che i

rispettivi islorici adducono per provare il loro as-

sunto, non essendo questo no il luogo nc il tempo.

Non mi opporro al Baronio, al padre Casimiro da

Koma, al p Erra, c a quegli altri che delle soprad-

dette immagini hanno faveilato, diceiido non essere

improbabile, die tutle alia loro volta fossero recate

in processione, essendosi quesle fatte in vario tempo:

basta solo, che non si neghi essere avvenuto il pro-

digio, allorquando il niagno Gregorio portava la im-

magine di santa Maria 3Iaggiorc.

Ora ci si dimandera I'epoca prccisa , in cui il

lempio liberiano fu di si bel tesoro arricchito. 11

De Angclis, che con lanla cura indago i monumcnti
di questa basilica, e non lascio di rovislare gli ar-

chivi tulli di Uonia, incominciando dalla biblioleca

vaticana, opina die sia contemporanea alia crezione

dalla basilica fatta da Liberio, creato papa nell'an-

no 352. II quale forse sapcndo che avoa questa im-

magine in Homa gran divozione e culto voile per

aumeniarglielo, collocarla ncl lempio che gl' innal-

zava dalle fondaittcnla.

Che se i piii crilici ammetter non vorranno questa
illazionc, dovranno almcno concederci, che vi fosse

riposla da Sisto III eletlo nel 432 , ampliatore o

pill tosto novello fondatore della basilica, da lui in-

nalzata quale trofco alia niadre di Dio, in perpclua
meraoria del suo irionfo contro la nestoriana eresia.

Se la cosa non fosse avvcnuta un buon secolo e

mezzo piii tardi di san Gregorio, ci sarcbbe piaciuto

il dire, che insieme alle allre insigne reliquie della

infanzia divina venisse la nostra iramagine , o da
Gerusalemme, o dalla pieta di qualche imperatore
greco: ma non |)u6 neppure immaginarsi. Imperoc-
che come bene addimoslra I'ollinio lettcrato c scril-

tore monsignor Liverani (8) vennero dall'orienle, man-
dale dal vescovo san Sofronio, menlrc nella cattedra

di san Pielro sedeva il ponlefice Teodoro I, oriundo
della Pali'slina, e tenerissirao della riverenza e della

custodia delle sacrc reliquie.

Non ci verra rii)ulato a vanita , se azzarderemo
anche una nostra opinionc in tanta incertezza di rae-

morie. Essendosi, come abbiamo notalo, la liberiana

basilica reslaurata da Sisto, in raemoria perenne di

un domnia, che si slreltamente riguardava la Ver-

gine, non si polrebbe dire, che questa fosse la stessa

immagine di Maria sanlissima venerala dai padri del

concilio efesino, e con tanta pompa e splendoro dopo

la definizione porlala con lurainarie e caiili per le

vie di quella cilia ? Magnifica fesia e che lulto ri-

vcla Tentusiasrao di un cuore cristiano e divoto.

Che il ponlefice Sisto possaaver collocala quesla

efligie nella nuova basilica agevolmenle il desu-

miamo pur anche da Adriano I , eletlo nel 772. I

Questi in una lellera all' imperatore Carlo Magno
raggnagliandoio della nostra basilica di sanla Maria

Maggiore ad praesepe Domini , gli dice che il suo

anlecessore Sisto III I'aveva arriechila non pur dif

preziosi metalli e di storiche dipinlure, ma ezian-

dio di sacre immagini (9). La quale cosa ci viene

confermata da un antico manoscritlo dell' archivio

di sanla Cecilia in Trastevere , nel quale si ripele

la cura avula da Sisto per dccorare il lempio di rao-

numenli siffalli. Non puo duiiquo nascer dubbio ,

che il papa o facesse venire di fuori la immagine

di cui ragioniamo , o gli fosse spontaneamentc in-

viala dai padri slessi complulo il sinodo, o se di gia

in Roma si Irovava, la traesse da allra chiesa, dove

era giii onorala, per Irasportaria in questa che con

tanlo splendoro innalzava alia regina degli angeli.

Checche ne sia , cgli e cerlo die non si ha nie-

nioria prccisa ddl'anno, in cui fu nella liberiana

basilica collocala , e che apparliene al primi secoji

della chiesa. Conciosiadie e falsissimo. coaiu abbiamo

vednlo al § 2, e come con inille esem|)li polremmo
confermare , die prima del concilio efesino non si

elligiasse la Madre di Dio con il ligliuolo nel scno.

Chiunquc si faccia da vicino a rimirare la imma-
gine liberiana apertameiite vi scorge I' arte grera

de' primilivi tempi crisliani e non gia la bizanliiii

con smalli ed inlagli e sopraccolori usali piii lardi.

La vergino, che liene in grembo sedulo 11 figiiuolo
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in alio di additare la Stella, e ricoperla del nianlo

giusla il costume deile donne nazzarene, a una pic-

cola croce sul capo e la stella di Giacobbe sopra

I'omero destro, le mani sovrapposte I'uiia sulTalira

lunghclte e rolonde le dita, grandioso e modesto il

piegar delle vesli, le forme del volto bellissirae e

castissime non si allontanano punto da quelle che

abbiamo nel precedcnle numero descritte. II perche

non mai ti rimarresti dal rimirare e contemplare

un' immagine di Maria, che si araorosamente li ri-

guarda, e clie ti vuole in ogiii tua angustia conso-

iare ad ogni costo.

Concluderemo dunque dicendo, che se manchiamo
di notizie per conoscere il vero tempo, in cui co-

mincio quesla immagine a regnare neU'esquilino, fu

solo perche i nostri maggiori seguendo I' escmpio

de' loro divoli padri recavansi di buon grado sul

forlunalo colle a venerare la lor madrc, e lieti di

ricfverne di continuo grazie, benelicenze e miracoli

la ricambiavano con osscqui, con visile, con ricchi

donativi, e ne punto, ne poco si curavano d' inda-

gare, o chi I'avessc dipinia, e come e quando fosse

in quel santuario riposta.

Fr. Fabi Monlani.

(1) Liberianae basilicae accnrala descriptio el for-

ma, ec. Romae \6~W.

(2) Vedi il De Angelis suddetto, il quale per intero

le riporla, e Benedetto XIV de Servorum Dei bealif.

et canoniz. Lib. IV p. 2. cap. 10.

(3) // p. Casimiro da Roma nelle sue Meinorie isto-

riche delta chiesa e convento di santa Maria in Ara-

coeli. Roma 1736 fa di lutto per sostenere, die que-

sla immagine fu portala da san Gregorio papa. Se

non che alia pagina 131 vicne nelta scntenza anche

da noi esposta, vale a dire, che non la sola liberiana

effigie, ma eziandio le piu venerate e portentoi^e di Ro-

ma fossero recate in quella terribile peslilenza ; la

quale, come col Sigonio vogliono altri istorici degni

di fede,sembra che ricomparisce in Romastessa nel 599.

// cantarsi poi anche dai minori osservanti il Regina

Coeli, quando in tempo delle rogazioni maggiori giun-

gono innanzi Castel sant'Angclo,pud essere o in mem^i-

ria di ultra pestilenza cessata, o della divozione te-

ncrissima avuta sempre dai figliuoli di san France-

M II alia Madre di Die, tanto piii che allorquando av-

vinne il prodigio, essi 7ion erano istituiti, e la chiesa

coWunito monistero delt'Aracoeli la oltennero solo da

Innocenzo IV nel J250, che ia lolse ai benedeltini.

(4) Oltre il Leonardi e il Marracci ambedue cherici

regolari della madre di Dio , scrisse la istoria della

chiesa di santa Maria in Portico e a lungo parlu della

immagine di Nostra Signora ivi onorata, il loro con-

fratello padre Carlo Erra, il quale nel 1750 la dedico

al card. Duca di York che allora n' era diacono. Si

crede la stessa immagine apparsa a santa Galla . e

cui per volo il popolo romano , dopo la peste sotto

Alessandro VII , innalzd quel magnifico tempio che

vi ha di presente.

(5) V. « Istoria del ven. Mona^tero di san Dome-
nico e Sisto di Francesco Maria Torrigio. Roma 1041

Manelfi » Questa immagine dicesi portata in Roma
da un pellegrino di Gerusalcmme, assai prima di san

Gregorio magna. Fu venerala nella chiesa di santa

Agula in Trastcvere delta poi santa Maria delle gra-

zie per quanle sc ne ricevevano, e sanla Muria ad tur-

rini da una vicina lorre
, forse quella eretta suUe

sponde del Tevere da Leone IV. Dal pontefice Ser-

gio III fu conceduta alle domenicane , che dall'anli-

co loro convento di san Sisto nella via Appia con

grande pompa per la prima volla Vesposcro nella nuova
chiesa al Quirinale Canno 1640.

(6) Giovanni Maragoni nelV Istoria delVantichissimo

oratorio e cappella di san Lorenzo nel patriarch io

lateranense comunemente appellato Sancia Sanctorum
Roma 1747 parla a lungo anche di quesla effigic di

Nostra Signora, la quale e oggidi venerala in Santa

Maria del popolo.

(7) Vedi <( A. Landucci Origine del tempio dedi-

cato in Roma alia vergine Madre di Dio Maria presso

la porta flaminia, oggi delta del popolo. Roma 1646.

(8) Del nome di santa Maria ad praesepe che ha la

basilica liberiana e delle reliquie della nativitd ed

infanzia del Salvalore. Commentario. Roma. Mari-

ni 1854 in 4. Riprodolto con molle giunte in 8. Or-

vielo. Pompei. 1858.

(9) Benche alcuni vngliano che qui si alluda ai mo-

saici, di cui Sisto III adorno la chiesa, e che furono

recati in prnva nel concilia II niceno contra gV ica-

noclasti , nondimcno non cade punto V induziane da

noi fatta , e pole oltre le immagini a mosaico colla-

carvi pur quesla di cui rugioniamo.

FILOLOGIA CICEROMANA

Che ella sig. Conte carnio, ahbia in pregio que-

sta mia paziente cura intorno al teslo de Officiis, io

me ne tengo assai. Mil dovrci ben teuere il bron-

cio con altri : cioe con chi troppo tenoro di Cice-

rone mi va ripetendo che avrei dovuto scegliere

un periodico di (naggior mole e serieta per pro-

pagar utiimenle la novita delle buone lezioni : e

con chi nienie affalto tenero , e diro ancora , ir-

riverenle a Cicerone, da quesli studi come per ri-

dicoli, aimeno inopportuni (se non imporluni) in

un secolo, nel (|ua!e il mondo in grande ha ben al-

tro a fare che porgersi attonto a simili inezie. A
(|ue' primi io polr.?i rispondere in guisa conforme

a (|ueila che tenne Piularco co' Greci che lui ri-

prendevano dcll'aver accettato un impiego degl' in-

iimi nella sua patria « ho aderilo ad entrare in una
» carica tanto picciola per fare che il mio paese non
)i divenga ancora piii picciolo ». Agli altri poi dico

francaraente che io bado a sepellire dove che sia ,

piii tosto che a propalare il frulto di quesli minuti

studi suirOpera la piii grande che in fallo di mo-
rale publica e pri>ata comparissc mai. Verra tem-
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no ill cui il biion odore si fara senlire; e il buon

scnso trionfera anclie negli sludi Glosoficameule let-

terarii. Cbe se qucslo tempo tardasse di troppo, male

per gli studi ! non male per Ciceroue. Di me iion

dico nulla; considerandomi uno slrumento ben me-

scliino in mano della Prowidenza.

Prima di dare a lei in questa tcrza letlera il re-

slo dellc varianli Ciceroniane di maggior rilievo ,

voglio farle avverlire una esorbilanza del nostro

Facciolali (al Lib II cap. 3) dove fa prova di esclu-

dere un lungo periodo dal lesto de Officiis: qual' e

da Etenitn virtus fine a humanitas que palitur. L'e-

quivoco del somino crilico, al mio vedere , consi-

ste nell'aver preso per dottrinale di virtu specula-

liva ripelu'.o , o alterato da quanto leggesi nel

Lib. I cio cbe non e qui che accennalo per modo
di viriii pratica. In tutlo il conlesto delle parole

(le quali a confessione di esso lui, bona sunt, et Tul-

liana) s' insegna di conoscere I' occasione d' eserci-

tare un atto di virtii; irapadronirsene senza Iraspor-

to di passione: e giovarsi moderate, et scienter (certa

ratione scienter legge il Vailombr.) de' nostri simili

o favorevoli, o conlrarii a quel proposito, denlro i

liuiiti dell'equita e dell'iimanila.

Lo stesso Facciolali allronde era stato abbastanza

deslro e perspicace ad escluderc con lulla ragione,

sulla fine del cap. anlecedenle, que! deinde chc nel

cod. Ferrucciano irovasi tanio bene mutalo in ade-

undo. Ed osservava molto opportunaraente che: re-

cta constructio pati non potest particulam deinde
,

quae addita est ab aliqiio sciolo. Ma il Gruber da

Stralsunda non voile incbiuarsi al critico Ilaliano,

e mantenne il deinde nella ed. di Lipsia 18.56.

Ora tiriarao innanzi la scrip delle Varianli , le

quali apparlengono al Lib. Ill degli Uffizi.

I. — Proem, lin. 35. fugientes conspeclum scele-

ratorum - ad conspeclum Ferr.

II. — ibid. lin. 62-63. nullus feracior in ea lo-

cus est nee uberior, quam de 0/}iciis - feratior in

ea locus est, nee reverenlior {revirentior"?} Gadd. 67. -

nullus in ea feratior locus, ne,e uberior vel virentior.

Yallombr.

Per quanlo slrana possa sembrare questa variante,

non cesserebbe d'avcr qui senso di grande efficacia;

qual e del perpeluo riprodursi [reiirescere] e avvi-

cendarsi dei doveri tra le persone civili.

III. — ibid. lin. 70 talibus aures tuas vocibus un-

dique circumsonare - circumsonari Vailombr.

IV. cap. I sub med. Quod item in poemalis et pi-

cluris usu evenit - Quod AVRE in puemalibus, et in

picturis VSV i-enit. Gadd. 67 Ferr. - autem recano

allri codd.

V. — cap. in lin. 73 - 74. a communi tamquam
humanitatis corpure segreyanda est - tamquam liuina-

nitate corporis Ferr. - a communilate et ab inte-

gritatc corporis. Vailombr.

VI.—cap. IV lin. 5-6. tunc non utilitas relinquen-

da est; sed intclligendura - turn vero utilitas relin-

quenda est: sed etiam intelligendum Gadd. 67. - turn

norma utililatis rclinquenda est; ct intelligendum

Vailombr. - tunc utilitas non requirenda est: sed in-

telligendum Ferr.

VII. — ibid lin. 56 ut ferunt fabulae codd. e

edd. - FERVM fabulae Ferr. con lezione incomjia-

rabilmeiile migliore vale a dire, come il eavallo li'

Troia , cbe aveva pur esso apcrto il fianco , couii.'

questo trovato da Gige nelie viscere della terra.

In latus, inque FERi eurvam compagibus ahum Virg.

la storia della presa di Troia era delta la favola per

eccellenza.- Fabula qua Paridis propter narratur amo-
rem etc. Hor.

VIII. — ibid. lin. 72. Hunc igitur ipsum annu-
lum si kabeat sapiens - Hem. igitur etc. Gadd. 67
(Hcml interjezione d'avviso).

IX. — cap. VII lin. 6-7 nimis enim imminebal
propter propinquitatem AEgina Pyraeo codd. e edd.
- nimis imminebat AEgina Pireo - V^allombr. Assai

meglio. // propter propinquitatem, marginale di qual-

che scoliasle, eniro nel Icsto: ma e troppo facile a

Tedersi , che a fronle dell' imminere , e superllua

la qualita di vicinanza. Cio che sfuggi anche al

Gruber.

X. — cap. VIII lin. 56. ex altera autem parte

ea re quia turpe sit, non esse faciendum - ex altera

autem parte turpe quod sit , non esse faciendum.

Gadd. 66 - ex altera autem parte CELARE , quia

turpe sit, non esse faciendum Ferr. con lezione in-

conlrastabilmente vera.

XI. — cap. X lin. 17 non licitatorem venditor

,

nee qui contra se liceatur, emptor apponct - nee qui

CENTUSSE liceatur etc. Ferr. Et centum Graecos

curto centusse licebit Pers.

XII. — cap. XII post, med - haereditates . si

sint malitiosis blanditiis o/ficiorum, non veritate sed

simulatione quaesitae - non veritate SINE simulations

Ferr.

XIII. — cap. XVI. lin. 33 - 35. Optavit ut in

currum palris tolleretur: sublatus est; atque insanus

antequam constitit ictu fulminis deflagravit - insanus

ea con-ititit Gadd. 66. - oplat ut nisi (nisu? di peso)

in curru patris tollatur: sublatus est; atque insanus

qua constitit etc. Vailombr. - atque is imus ante-

quam constitit (sopra abrasionc) Ferr. 5Ia non e da

approvarsi : e invece vuolsi prcferire insanus qua

constitit. Cicerone slesso (de Oral. Lib. II) scrive-

va: Scaevola Septimulejo . . . roganti ut se in Asiam

praefectum duceret: Quid tibi vis, inquit, insane?....

nempe qui rogas quod tibi non sit profuturum.

XIV. — cap. XIX. lin. 12. Cum his viris equi-

squu ut dicitur, decertandum - veris equisque Gadd. 67.

Vailombr. - veris equis Gadd. 66 - VELIS EQVISQVE
Ferr. con sicura lezione: cioe [facendo forza di vcle

e di cavalli contracqua): modo proverbiale di somma
efficacia ad esprimere la coslanza di cui dcve far

uso il galanluomo per raantenersi tale contro la cor-

renle degli snervati Epicurei.

XV. — ibid, in fin. Dicunt enim voluptatis ma-

gnitudinem doloris detractions finiri. — voluptatis

magniludinem doloris detractione fieri. Ferr. Lo stesso

Cicerone (de Fin. II 3 10) scriveva in proposito:
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cum omnis dolor delractus esset poneudo per uiisura

di piacere la soltrazione del dolore, secondo 1' opi-

nions di codesti (ilosofi. Cosi I'cnlilh del piacere non

ammetlendo aumento (in quanlo che non era la ne-

jraliva del dolore) aveva una lal quale apparenza di

tcnipcranza.

Chiudo qocsla terza ed ultima lettera (1) cogli

esameiri che io scrissi in fronte del niio prezioso

codicc , accennando a' suoi pregi , e al modo oude

mi vennc in mano.

Q. F. F. F. Q. Litleris et Patriae.

Quisque apcris, vcnerare librum, Ciceronis ut esset

Fpsa tihi praescns forma el mens Officioruji.

Hoc nihil est melius Tulli Ciceronis in omni

Edilione Operum: variis nam lectio ceria

Cernitur esse locis, quae nullibi prodiit ante

Praelorum citra ant ultra maris aequor, et atpes.

Ipsius Orelli diuturua indagine major,

[

Et Facciolati \indev, rationis, et Aldi.

j

Hunc Aldrovandus Pompejus ab usque Raienna

Eruit, atque inter rccubare volumina plura

Sustinuit vivens obscuruni: douec avoruiu

j

Degener inde nepos clepsit, sorlcmque maligni

Esse joci posuit. Sibi sic tulil aleo Tulli

Ojficia'. ollicii quae merces facta forensis

Ferrucci tandera venit ad (Kp'jcscs.asg) ulnas;

Naribus emunctis, oculisque poienter acutis

Qui dedil bine Tulli sludiosis uberiorem

Lecturae variae, felici flaraine, messem.

Florentine ipsa die receptae civilatis nostrae

XX mensis Maji anno MDCCCXXXVI.

Luigi Crisostomo Ferrucci.

(1) Fu purlroppo V itllima delle hftere scritte al

nobile ed erudilissiinn contc cav. Giovanni avi). Co-

dronchi-Argeli imohsc, che ventie a morle nel 5 Marzo

ieU'anii') corrcnte, dopo lunga e penosa malallia di

I

died mesi, confortato di lutti i soccorsi delta Catto-

lira Reliijiotie.

AD ACHILLEM MOMIUM

lAdde, prccanuir, openi. noslrique laboris, Achilles,

Esplomeula ju'.a, prodeat ut Cicero

|Officiis nitidus, le prospicienle, Latinis

' Eloquii ••t sensus iiobilitale pari.

Tenipus eril (nee nos eriuius) gravis Ollicioruin

j

Quo '"'•''' dispcrsos ad palriaui, alque domuni

lam taiuieiu rovocet, quos orbe ab utroque volutat

Vei'te vapor, memores vix. patriae atque. domus.

Aloijsius C/irysostomiis Ferruccius.

La bizzarria di aver dato forma bcrnesca ad un
:n venimenio aslronomico : la quasi presenza della

occasiono ond'ebbe originc quel pcnsiero : e sopra

Mtlu la nioraliiii che da esso vicnc a cavarsi,.ci ban

persuaso di por su qucste colonne {et concessere co-

lumnae) Fanonimo souctto in cui quelle condizioni

si associano. De' suoi difctti o de' suoi pregi poe-

tici (quali che ve nc polesscro essere) ci protestiamo

giudici incompetcnti, lasciandonc per cio libera la

sentenza ai cortesi noslri lellori.

D.

SULLA ECCLISSE LUNARE

seguita il giorno primo di agosto 1860,

cioe due setlimane dopo quella solare del 18 luglio,

nella quale giocosainente fingiamo che la terra

dicesse alia luna cosi :

Ti faro veder io, pettegolaccia,

Qual prepari or su te giusta vendetta !

Scgui pur; ma quatlordici di aspetta,

E render li sapro pan per focaccia.

Gia nolo e a te, ti piaccia o non ti piaccia,

Che se di buona voglia io mi ci metta,

Posso ridurre a men che ad una fetta

Quella poco romantica tua faccia.

Oggi a parte di mo tii fai dispetto;

Ma io con ombra di assai maggior mole
A te del sol torro I' intero aspelto.

E allor rammenterai quelJe parole

Che acchiudon la sentenza, anzi, il precello :

Niun faccia altrui cio che per se non vuole.

F. S.

SILLOGE DI VARIE ISCRIZIO.NI

Incise in pietra, ocvero sidle muraglie
in varie parti di Roma.

(Continuazione V. pag. 200).

140.

Da Pontc S. Angelo per andare a S. Giovanni
de' Fiorentini num. 50 (via Paola).

Panli II Pont. Max. Auspiciis

Viam Ab. Arce. Pontis. Adriani. Aug.
Ad. JiiUam. Domibus XXIX. Apprivatis

Publica. Pecunia. Redemptis. Disieclisqiie. Latinus.

Iitvenalis. Manneclus. El. Eyeronimus. Maffens.
Curatores. Viarum. Urbis. Ornamen. Et

Populi. Commoditali. Aperuerunt. Terminavcruni
Et. De. Ponlificis. Nomine. Dictam. Viam. Appelluri.

lusserunt. Anno. Chr. MDCLIII.

141.

Sotio la volla della loggia del balaustrato sul

Pincio.

Anno Domini
MDCCCXXX

V

Gregorius XVI Pont. Max.
Anno Quinto
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NeirObelisco.

Pius Vll. Pont. Max.
Obeliscum Aurelianum
Qui unus supererat

Temporum iniuria diffractum

Diuque ohlilum

In pristinam formam restiluit

Alque hoc in loco erigi iussit

lit amaena Pincii spatia

Civium ad apricandum aperta

Eximii Generis monumento decoraret

Anno Sacri principatus eius MDCCCXXIII
X. Kal. Septembr. Anno 182'2

143.

In alio delli qualiro angoli della caserma dei sol-

dati (Pincio).

Omnia nunc florent nunc est novi temporis aetas.

Transit in aeslatem post ver robustior amius.

Excipit autumnus posito fcrvore juventae.

Jnde senilis hyems tremulo venit horrida passu.

lllustri Italian! die

adornano il Pincio.

144.

(scolpiti in erme marflbrea)

Alberti Lion Batta — Ariosto — Boccaccio —
Bramante — Brunelleschi — Buonarroti Mi-

chelangelo — Canova — Cellini — Cesi —
Cimarosa — Colombo — Correggio — Dandolo—
Dante — De-Marchi — Doria Andrea — Galilei

Giotto — Giulio Gesare — Goldoni — La
Grange — Mario Caio — Medici — Metastasio

Montecuccoli — Muratori — Orazio — Palla-

dio — Pitagora — Polo Marco — Rosa Sal-

vatore — Sanzio Raffaele — Scipione Affricano

Serlio — Tacito — Tasso — Tiziano — Verri

Vinci —5 Virgilio —• Volta.

(Continua) Dott. A. Belli.
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DELLA IMMAGINE Dl .MARIA SAMISSIMA

VENERATA NELLA PATRIARCALE BASILICA LIBERIANA

E DELLE SUE TRASLAZIONl

(F. pag. 198).

§. 5.

In qual parte delta basilica liberiana stesse la iin-

magine di Maria sanlissima fino a Paolo V, e

quali straordinari atti di pietd vi si compiessero.

Nell'assolula mancanza di documenti non pur cerii,

ma dubbi dobbiamo secoudo le regole della buoiia

crilica atlenerci alle coiigetlure piii probabili o vc-

rosimiii. Pertanto crediaiiio non punlo ingannarci

asscreudo, che la santa immagine di Maria fu da prin-

cipio, sia da Liberie, sia da Sislo III collocala nel-

I'abside del presbiterio in iuogo elevalo per modo, che

si potesse da tutti onorare e vedere. In queslo slelte

fino al pontificato di san Pasquale I, elelto nel 817,

il quale , come ci narran gl' islorici capilanati da

Anastasio il bibiiolecario (1), rimossc il trono papale

dal luogo ove di gia stava, si vicino alle femmine,

che il ponteBce non poleva neppur favellar sotto

Toce senza venir da esse udito, e lo trasporlo nel

mezzo del presbiterio alzandolo da terra con moiti

gradini, e foruendolo di un nobilissimo altare tullo

di argenlo purissimo del peso di libbre trecento, or-

nato di colonne, e di baldacchino con preziosissimi

metalli. Vi pose inoltre una straordinaria quan-

tila di iampade e utensili in oro e in argento, come
viene dallo slesso Anastasio minulamente registra-

to (2). Quesli ricorda pure coronam pharam ante al-

tare argenteum pensantem libras triginta ; cioe una

grande lampada, che potrebbe aver arso innanzi alia

nostra immagine.
Ne qui sara fuor di luogo il iiotare I'anlica do-

vizia delie nostre basilicbe in ispecie patriarcali, ed

i vasellami e le preziosissime sappellettili, le quali

non han nulla che fare colle presenli per quanto

vuoi belle e ricchissime. Eravi in cio raaguanima

gara non pur tra il clero, ma tra' cittadini di ogni

ordine , e la straordinaria dovizia de' sacri templi

aguzzava Tinvidia e I'avarizia de' barbari, che avidi

d'impadronirsene e fame bottino tante c tame volte

mossero a devastare e a far man bassa della eterna

citla. Ne si giungerebbe a capire, come passata appe-

LA COLO.NNA DI SA.NTA MARIA .MAGGIOHK

na la tempesta tornassero noveltemente a scintillate

di gemme e di preziosi metalli. II che sia detto per

tranquillita di coloro. i (|uali troppo zelanti della



210 L' A L B U M
primiliva disciplina de'crisliani vorrebbero condurre

la chiesa ad una poverta, non mai scntita da cssa,

cssendo stala sempre splendidissiraa e grande in lutto

cio che spellava al sacro culto. La cosa nou ha uopo
di diraostrazione, e basla I' essere appena nella ec-

clesiaslica istoria iniziato per esserne persuasi.

Tornando al noslro proposilo, non istenlo a cre-

dere, anzi mi senibra assai probabilc , che san Pa-

squale avendo in tale guisa elevalo ed isolalo il pre-

sbiterio delia basilica, per non fraudare i fedeli di

si dolce aspelto , por(asse la sania immaginc nella

nave di mezzo (3), o che a tempo di Teodoro I, o in

quel torno venisse collocata nel tabernacolo o come lo

cbiamano ciborio incoiTiro a quello di uguale mole

e forma, in cui si cuslodivano le reliquie della sanla

infanzia. Queslo ciborio soslenuto da quattro colonne

e lavoralo con bellissimi marmi fu rifallo a spese del

scnalo e del popoio rotuano verso il sccolo XSI, e

conteneva pure un altare dedicalo a san Gregorio.

Restauralo piu vol(e si conservo fino al ponlifica-

to di Paolo V. L' accuralissimo De Angelis co ne

porge un' esatla incisione nel modo , in cui a suo

lempo si vedeva. A primo aspello si comprende che

la edicola posteriore apparliene al secolo XII e

I'anleriore al secolo XV. L' iramagine fatta in una

tavola di cedro, fregiala di corone e di cornici au-

rale, slava nella parte superiore del ciborio entro una
ferrata cinta di sportclli e di veli, aveva d'intorno

lampade e luminarie, e que' sacri doni che il divoto

popoio le recava iu oniaggio. La tennero in cuslo-

dia primierameiite i cherici. che co' monaci officia-

vano (4) la basilica , cui successe poi I'altuale ca-

pilolo presieduto non piii dal priore , ma dal car-

dinale arciprele (5).

Non e mio scopo, ne il potrei nella brevila che
mi viene prescrilla, il tessere la storia della basi-

lica liberiana, ne il ricordarc i papi che piii la be-

ncficarono, ne come vi fosse dal ponlefice sanl'Ilario

tcnulo nel novembre dell'anno 465, un sinodo com-
posto di vescovi venuti in Roma a celebrare la festa

della sua consecrazione. Non parlero del suo palriar-

chio , de' cardinal! cbdornadari che officiarono alia

lor volla la chiesa, ne de' suoi privilegi, fra quali
(> quello singolarissinio di due allari papali (6), ac-

cenncro di volo qnalche cosa che piii slretlamenle

apparliene e si cullega alia immagine, che ha dalo

occasione a questo nostro qualunque siasi scritlo.

K fin da principio nolero che quantunque volte

Roma si vide o da pubblica o da privata calamita
afllilla, sempre e non invano ebbe ricorso a questa
efligie, la quale se mi fosse lecilo Irarre delle pro-
fane o favolose istorie un paragone vorrci dire, che
fu sempre il suo pailadio. Abbiamo ricordate le sup-
plicazioni a lerapo del Santo Ponlefice Gregorio.

L'imperatore Costanle accanito difensor degli aria-

ni aveva spedito I'csarca Olimpio

A re malvaggio consiglio peggiore,

acciocch6 avesse ad ogni coslo morlo il ponteBce

Martino, coronalo papa I'anno 649. Fallitigli tulli i

disegni delermino di sbrigarsene in santa Maria Mag-
giore nel piu sacro momento , in quella che offe-

riva r incruento sagrifizio. Addiraandando I'esarca

di comunicarsi , dovea non appena rivolto il ponle-

fice sguainare la spada, e trapassargli il petto. Ma
la vergine non permise tanta scelleragine. ed Glim*

pio divenuto in un atlimo cieco ebbe a confessarc

publicamente il suo fallo. Buon per lui se si fosse

convertilo davvero.

Quando Astolfo re de'Longobardi assali colle arnai

la cilia di Roma , Slefano III , eletlo nel 732 , a

cessare I' universale sgomenlo e il grave pericolo

ordino una solenne processione , che dalla basilica

liberiana si conducesse alia vaticana , e fu nel pio

desiderio esaudilo. Sergio l,crealo nel 687, islitui I'an-

nua supplicazione che il primo giorno delle rogazioni

niinori, cioe il lunedi, della diaconia di sant'Adriano

muove col clero regolare e secolare alia suddelta

basilica, dove presla uno speciale omaggio alia No-
stra Signora ivi collocata.

Assai piii celebre e il fallo che riferisce Anaslasio

il Bibliotecario, e con esso lui lutli gl' islorici il

confermano. Mcnava da lungo tempo grandissima

slrage un basilisco, ed era il popoio lutto spaven-

lalo e Iremanle per le morli , di cui cadea quasi

iniprovvisa villima. Leone IV, salito alia calledra di

san Pielro I'anno 847, ebbe alia nostra efligie ricorso

c dopo una supplicazione, la quale giro per santa

Lucia in Seici passo per que'luoghi ove piii spesso

il mostro appariva , cesso I'cccidio con incredibilc

conlento del popoio romano, che tutto alia vergine

sanla atlribuir voile il prodigio.

Che anzi a perenne memoria di queslo awenimen-
to (7) faceasi ogni anno nella vigilia dell'Assunzionc

una solennissima processione. Usciva dal Lalerano re-

cando seco la famosa efligie del Salvalore conservata

nella cappella di Sancia Sanctorum, fermavasi Ira

santa Maria Liboratrice e santo Adriano, c dal lem-

pio detto della Pace andava all' esquilino per la

via appunlo di sanla Lucia, II capilolo liberiano le

veniva inconlro colla sua immagine di Maria, ed

ambedue soffermatesi iusieme e salutatesi si coUo-

cavano nel mezzo della basilica fino a tutlo il 17 di

agoslo. Si canlavano i primi vesperi, e per I'inlera

nolle si ofBciava salmeggiando. Gesso questo rilo

nell'anno 1566 per ordine del santo Ponlefice Pio V,

e ne furono principale molivo gli scandali , che di

conlinuo provenivano dalla confraternila de' macel-

lari , che avea il privilegio di porlare il Salvalore

fino alia suddelta chiesa, e la confraternila de'nobi-

li, che cuslodivan I'edigie e I'accompagnavan fino alia

basilica liberiana. Il momento, in cui doveano i ma-
cellari cedere il luogo dava occasione a parole a

risse che venner piu volte brultale di sangue: tanto

6 vero che si puo di ogni piii sacra cosa abusare.

Leone X per iniplorare I'aiuto del cicio nella spe-

dizione delle armi cristiane contro i turchi fra le

altre supplicazioni ordino I'anno 1518, che proces-

sionalmcute si recassc alia basilica vaticana la nostra
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iiurnagine insieme a quclla del Salvalore di Sancla

Sanclorum accompagnaudola esso medesimo col sacro

Collegio.

La famosa Icga falta soUo gli auspici della stessa

Vergine coniro i lurchi da Adriano VI (8) , e di

cui facean parlc Carlo elclto Cesare, Enrico re d' lu-

ghiltcrra Lodovico re d' Ungheria cd allri principi

catlolici fu pubblicala in qucsla basilica. II cardi-

nal Poropeo Colonna celebro la solenne messa, il 5

di agoslo dell'anno 1523, giorno in cui cadea le fe-

sla della consecrazione della basilica , cd il papa

accerchialo dal sacro collegio e dai vescovi assistelle

alia solenne letlura della bolla. Paolo III due volte,

negli anni cioe 1537 e 1543, la fece trasporlare al

vaticano con solennissima pompa e colla suddetta ef-

figie del Salvalore.

Per lo stesso molivo il medesimo ponleGcc s. Pio V
comando divole supplicazioni alia basilica liberiana,

.siccome ordinaron pure Innocenzo XI per la libc-

razione di Vienna assediata dai lurchi , e Clemen-

le XI, allorche fu Roma funestala dai tcrremoli.

Nelle lerribili vicende con cui si chiudeva il se-

colo XVIII il ponlefice Pio VI dopo avere fatlo por-

tare nella basilica vaticana Ic insigni reliquie delle

catene di san Pietro, con le immagini del SSmo Sal-

valore di Sancla Sanclorum e di sanla Maria in Por-

tico (9) le voile per alcuni giorni esposle nella basili-

ca dicui favelliamo, e di parlicolarissime indulgenze

arricchi chiunque vi si fosse condotlo ad implorare

misericordia da Dio. Troppo riuscirei lungo se lulle

ad una ad una riferir dovessi Ic pubbliche grazie,

di cui va Roma debilrice a quesla sanla immagine,

ripetero solo che quante voile in colle a lei si caro

le si porlarono preghiere , non rimascro giammai

vuole, come piii lardi vedremo, quando parleremo

di cose co' noslri occhi vedule, e cbe sono non pur

continuazionc, ma plena ed incontraslabil conferma

della veracila delle anlicbe.

Fr. Fabi Montani.

(\) Anastasii bibliothecan'i de vitis romanorum pon-

tificum a bealo Pelro apuslolo ad Nicolaum. etc. au-

ctore Guillelmo Bibliolhecario sub auspiciis sancCissi^ni

Domini Noslri Papae Clemenlis XI etc. Romae lliS

et seq. Salvioni. Opera et studio Francisci Blanchini

veronensis. Tomi IV.

(2) Il suddetto Atiastasio fa ascendere i doni (alii

dal solo san PasquaU al valore di 149 libre di oro

e 1225 di argento.

(3) II De Angelis vuole, che la itnmagine di Maria

sanlissima slesse per alcun tempo sopra la porta mag-

giore della chiesa, e ne da per ragione Vessersi chia-

mata porta-regina. Con buona grazia del De Angelis

rispondero, che tulle le porte maggiori delle basiliche

appellavansi regine , come si pud vedere presso gli

scrittori di sacra archeologia.

('() Poco dopo la erczione delta basilica vi fu poslo

un clero presieduto dal priorc divenuto poi arciprele,

c quindi cardinah I'anno 1052 sotto Eugenia III. II

pontefice san Simplicio eresse presso la basilica libe-

riana la chiesa di sanla Andrea in Barbara o Catabar-

bara, situala nel luogo stesso, dove di poi fu costruita

quella di sanlo Antonio abate. .San Gregorio II ,

creato I'anno 715, vi fabbrico un monistero e lo diede

a' monaci , a quali concesse pure tin oratorio nella

basilica liberiana, acciocche uniti a quel capitolo amhe-

due contemporaneamenle I'officiassero nolle e giorno.

Continuarono per lungo tempo, fintanloche il capitolo

rimase solo, accresciulo poi di rendite dalla pielu dei

fedeli e dalla munificenza de' papi. Vedi il De Angelis

lib. V cap. Ill

(5) Fra gli arcipreti si annovcrano quattro, ponte-

fici cioe Onorio III , Cencio Savelli , Clemenle III,

Paolino Scolari , .Alessandro VI, Roderico LemuoU
Borgia, e Leone XII, Annibale della Genga ; e due

insigni per santitd, d bealo Niccolo Albergati certosino

arcivescovo di Bologna, e san Carlo Boromeo arcivc-

scovo di Milano. Usciron poi dal capitolo non pur

moltissimi vescovi e cardinali ma Paolo V , Camilla

Borghese, e Clemenle IX, Giulio Rospigliosi.

(6) Una nella cappella sistina , V allro nel coro

grande.

{!] £ assai probabile che fosse una peslilenza, ed il

basilisco che uccideva, una delle invenzioni solile in lal

tempo a spargersi fra il popolo facilissimo a crederle.

Infatti anco in quella di san Gregorio si contavano

draghi che usciti dal Tevere designavano colla lingua

i morituri, angeli che li saettavano dal cielo. JVe vi e

stata moria, in cui non siensi sparse somiglievoli fole:

celebri sono gli untori di Milano.

(8) Plalina, Panvinio, Ciacconio.

i9) Avvenne I'annolldS e ne abbiamo un ragguaglio

esaltissimo pubblicato daU'abate D. Vincenzo Gianni-

ni, senza pero che vi apponesse il suo nome.

MONUMENTO

DELLA C0NTESS4 DI LUSAZIA

{Cont. e fine V. pag. 196).

Dalla base del zoccolo 6no alia cornice della nave

laleralc s' innalza maestosa la faccia plana di una

gran piramide di breccia rossa, che pel suo colore

bruno serve come di fondo a far risaltare il bianco

di tulle le parti principali del monumenlo: poiche

sono esse in marmo slaluario di Carrara, mentreche

il basamenlo e fatlo in bianco comune pure di Car-

rara. In mezzo al medesimo e incisa una epigrafe

elegantissima, che si crede detlata dal dolto archco-

logo Monsignor Gaetano Marin i, e suona come se-

gue :
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A . ^ . Q
Heic . Sita . Est

Clara • Maria . Rosa . losephi . F . Spinuccia

Comes . Lusatiae . Princeps . Saxoniae

Forma . Egregia . Moribus . Suavissimis

Quae . AlJlictis . Galliae . Rebus

Dum . Apud . Suos . Divertitur

Immaturam. Mortem .obiit . IX. K. Dec .A. MDCCLXXXXfl
Relictis . Superslibus . Filiis . VI
Quos Ad . Maiorem . Instituta

Et . Ad . Omnem . Pietatem . Informavit

Vixit . A . LI . M . II . D . XXIIll
Cum . Viro . A . XXVII . M . VIII

Franciscus . Xaverius . Augustus . Friderici

Aug . II Regis . N . Princeps . Saxoniae

Lacrymans . Contra . Votum . Posuit

Coniugi . Rari . Erempli
Sanctissimae . Jucundissimae . Desideratissimae

De . Qua . Nullum . Unquam . Dolorem

Nisi . Acerbissimae . Mortis . Eius . Accepit

Ave . Dulcis . Anima et . Vale . In Pace

Nei lati poggiano due stcmmi in alio rilievo con

vari ripartiti fregi : enlrambi congiungono quelli

della Casa di Sassonia con quelli degli Spinucci, in

cui nella parte superiore e i'aquila bianca di Polo-

nia conccdula aU'avo della principessa ed a' suoi di-

scendenli quando cbbero I'investitura della Contea

di Milanow (9). II pensiero e I'invenzione del nio-

nunienlo tiene al tutlo del simbolismo di Grecia e

di Roma: L' insieme pero , e le singolc parli sono

tratlale con sommo magistero, n6 havvi profusione

di adornamenti a delrimento di queU'aurca sempli-

cila, prima bellezza nel vero e uelle arti che im-

prendono ad imilarlo , e del riposo aH'occhio del

riguardante si necessario. E in fallo il Genio figu-

ralo nella persona di un giovinetto dell'eta di cir-

ca 20 anni, nell' aria celeste della fisonomia e im-

presso di quella palctica dolcezza che ritrae un mi
sto di serenita e di dolorc proprio delle sovra umane
creature, che affeltuosamente si dolgono ai trisli casi

degli uomini. Egli per la bellezza delle forme c per

la ingenuita della giovinezza ha un sapore di an-

tico ed una frcschezza che innamora ; il capo che

s' inchina sul vaso che racchiude le ceneri della

eslinta, la face spenla rappresentante il Sonno ima-

gine della Morte (10); il proGlo del ritralto che ti

prescnta sopratulto linee si ben condotte, li svelano

neir eseculorc raro ingegno , c non comune peri-

zia (II). E qui osscrveremo che ogni secolo ha un
tipo artistico suo proprio; ed il noslro e vollo a ri-

staurare la scultura coll'antica eccellenza dei Greci,
affinchc i monumenii sepolcrali meglio riprendano
I'antica loro ragione, rivendicando gli cterni diritti

e fini prescriili dalla loro istituzione. Pertanlo dai

modi convenzionali adotlali ne' secoli precedcnti al

decimoltavo da scullori ilaliani rifuggirono i mo-
dern!, i quali innamorati di tutlocio che dalla Gre-
cia e dal Lazio ebbc sorgente , siffaltaraenle i loro

sludi sullc antiche statue che nc ritraggono i con-

cetti e perflno le dignitose movenzc. Ed il nostro

Cardelli con questo segnalato lavoro moslro quanlo

egli dovesse alio studio ed all'iraitazione delle an-

tiche cose. Nondiraeno questo parto della scultura

si rimase senza una pagina che ne confortasse a mi-

rarlo, ed il nome deH'autorc non ebbe uno storico

che lo ricordasse (12). II perchc crediarao recarne

quelle uotizie che potcmmo riunire per togliorlo da

una troppo lunga obblivione.

Lorenzo Cardelli genovese , cd Annunziata Bor-

ghese romana furono i genitori di Domenico , che

nacque in Roma I'anno 1761 il 1 di marzo. II pa-

dre era buono scultore di ornato; di che fanno fede

le aquile del cancello e le capre nel lago nella Villa

Borghese da lui eseguite con non comune magistero

e diligenza. Mostrato avendo Domenico nei suoi pri-

ini anni assai buona disposizione d'ingegno, fu messo

secondo d'ordinario alle lettere, che sono si neces-

sario a fermare la mente di chiunque abbia ad eser-

citare con riputazione qualsivoglia arte. Fattone

dunque quello studio ch'eragli di mestieri, si diede

da s6 medesirao alle arti gentili del disegno; sigiii-

ficando in certo modo che natura lo chiaraasse molto

piu a quesla maniera di trattare il bello che non

a quella delle lettere. La qual cosa vedendo il pa-

dre, come quegli che amava si desse il figlio aH'arto

da lui professata, non maiico con ogni accuralezza

insegnargli tuttocio che poteva renderlo un abile

disegnalore , perciocche stimava egli che tale eser-

cizio era non solamente utile, ma di grand'uopo a

progredire con buon successo nell'arte difficile dello

scolpire. Cominciando dunque Domenico ad cserci-

tarvisi in sua adolcscenza con molta lode si rcnde

noto a principi ed illustri uomini , i quali vedulo

in quello che faceva, dolcezza, grazia, ed un certo

che di leggiadro ; intanto che ogni suo schizzo o

segno bozza aveva una movenza e rassomiglianza

che a pochi scultori vien fatto di raggiungere, molti

ritratti di naturale in busti e bassirilievi gli fu-

rono commessi e con generale soddisfazione ese-

guili.

E poiche ogni cultore delle belle arti, che nello

studio e nella rappresentazione della natura consi-

stono, non puo giungere a bella fama senza il sus-

sidio di aliri studi eruditi , cosi il Cardelli diede

opera a quelli dell' archeologia , la (|uale dopo la

nieta del secolo decorso aveva acquislato nuovo lu-

stro ed incremento merce le celebrate opere di molti

archeologi, fra quali di Ennio Ouirino Visconti, del

Zoega, e di Slefano Borgia; nel cui cclebratissimo

rauseo nsava spesso il Cardelli, cd era da lui istruito

nella conteniplazione de' piii riputati esomplari del-

I'antichita. E nel vero le vetuste raedaglie, le sta-

tue , e simiglianti cose giovano per tanle ragioni

alle scienze ed alle arti; che I'archeologia come luce

della sloria, e slala e sara scrapre una delle scienze

piu utili , non potendosi acqnistare buon gusto e

rollo sentire in fatio di arti seiiza lo studio conti-

nuato degli antichi mouumcnti si greci come romani,
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i quali additano ed aprono la difficil via del grande
e del belio.

Picno il petto di queste istruzioni, avcasi procac-
ciato DoQienico piii chiaro nomc , e tencndosi in

conto di raro ingegno, fu neH'anno 1787 creato scui-

tore della R. Corte di Polouia dal re StaiiisUo Au-
gusto, del quale, e della sua nipote fece i ritralti.

Di che ebbe stimolo a darsi con maggior alacrila

agli studj degli antichi esemplari, producendo varie

opere di non comune valore.

Tra Ic quali sono da avere come inigliori due
gruppi , uno di Auiore e Venere, alto cinque pal-

nii ; ed allro grande al vero. Amore e Psiche n' 6

il subbietlo. II Cardclli rappresenlo Psiche allora

die con il lume della lucerna che liene in niano ,

scopre e contempla le sembianze di Amore dormieole.

L'aria delle figure era cosi dolce e vaga, ed il la-

voro condollo a fine tanlo sottilmenle, e con lanta

arte e cou tanta grazia , che I'illustre Torwaldsen

lie' primi anni che vennc a Roma giudicava Ciser

i]uelle le pin belle, e che maggiormcnlc gli eccitas-

sero animirazione fra le moderne scullure. Queste

lodi consigliarono il .Principe Francesco Saverio a

commettergli il lavoro del monumento. II quale, co-

me fu compiuto, attese il Cardclli ad altri lavori ,

di cui ricordcro un basso rilievo in marmo rap-

presenlante Castore e Pollucc allogatogli da Lord

Brystol inglese ; ed un monumento per la nobilis-

sima famiglia Riario Sforza di Napoli , ovc e rap-

presentala la via Emilia , che congiunge due pro-

vincie ambedue turrile. Come gia era vcnuto a Fer-

ine di persona a tollocare convcnienlemente la sua

scultura, cosi voile pure coudursi a Napoli pcrque-
sl'altra. Ma nel passare Ic paludi pontine I'u collo

iinprovvisamente da febbre perniciosa, la quale al-

cuu poco rimessa, pote, benche con sommo disagio,

giugnere a quella capitale, ove rincradito il fieris-

simo morbo , in breve si ridusse a caso di morte,

da cui pochi di appresso fu colpito con immensu-
rabile affanno de' suoi congiunti e degli amiei ; i

(juali si dolsero, essere troppo immaturamente a lui

mancata la vita, e la sua perdita averii disertali di

quelle maggiori speranze, onde si largamente erano

slati affidati per le sue opere che mostravano, co-

me dovcsse raggiugnere un di I'eccellenza di sommo
scultore.

Fu il Cardelli bellissimo della persona, di gentili

} e graziose maniere
;

pregi che gli conciliarono la

slima e I'amore di quanti il conobbero ed usaron

con lui Non tolse moglie; ebbe pero sei fralelli ed

una sorclla quasi tulti dedicati all' esercizio delle

belle arti; conciosiache Giuseppe primogenito, e pa-

dre del vivente Tomraaso, fu inlagliatore di ornato

in marmo; Salvatore incisore della corle di Pielro-

burgo , per la quale fece molte incisioni e dove

avendo dimoralo anoi 24, onoratovi di decorazioni

e pensione vitalizia, ricondottosi in Roma, quivi si

mori; David sacerdote che manco di vita in Parigi;

Pietro si condusse anch'egli a Parigi per esercitarvi

I'arle do| dipingere e dello scolpire; passo di poi a

Nuova Yorch , e quivi mori di febbre gialla; Eu-
sebio intaglialore di ornato si estinse in Roma nel-

I'ela di anni 62 ; c Maria che si sposo con Pietro

Marchelti carraresc , il quale csegui i due gruppi
modellali dello scultore Domenico , di cui sopra e

delto (13).

Niuno di tanti scrittori delle vile di arlisti , a

quanto io mi sappia, parlo del Cardelli e delle sue

opere. Solo il Zani nella Enciclopedia Melodica delle

Belle Arti (14) indica senza piii per scultore e pit-

tore Domenicu Cardelli o Cardelliiti roinano, operantc

nel 1786. E reca in vero meraviglia come il Cico-

gnara nella sua erudita storia della scullura dal suo

risorgimenlo in Italia fino al secolo di Canova , di

pochi scullori faccia menzione e questi sieno ricor-

dati di volo(15), passandosi poi del noslro Cardelli,

benche si sollevasse sulla comune di tali artefici.

Conciosiache se egli polo eseguire pochi lavori, per-

che disgraziatamenle estinlo nel fiore deH'ela, pare

e da por menle non il numero di quelli , si bene

la squisitezza di pochi, ed anche se vuoi di un solo,

e baslevolc ad eternare la fama di un'iirlisla. Ed il

monumento fermano dava diritto al Cardelli di avere

un posto onorevole fra i pregiati scullori romani e

doveva considerarsi qual punto di passaggio, o, come
dicono, di transiziunit fra la scullura anleriore alia

mela del XVlII secolo, e quella iu cui ebbe il suo

risorgimenlo per opera di quell'immortale italiano,

che in questa eta nostra rinnovo polenlemenle i mi-

racoli del greco scarpcllo.

Aw. Gaetano De Minicis.

(9) // monumcnlo presenta una mole alia metriQ 20,

larga m. 4. 90, ? la statua colofsah del genio e alta

metri 2. 80.

(10) / Genii alati stanii in atto di riposo appng-

giati alia face riversa nellc antiche are sepolcrali al

dire del Lcssiny, sarebbero imagini della morte; ma
piii probabihnente , come parte alV Herder , rappre-

seiitano il Sotino, imagine della Morte medesima, che

soleva porsi w.i monumenti sepolcrali gentileschi. Ccsi

il ch. mons. Cetestino Cavedoni , messag. di Modena
M.1545 a«.1857 - G.B. Visconti Mus. Pio Clem. l. Ill,

tav. 45; Mailer Hamdbueh. §. 397. «. 3.

(11) il valcnte scultore appose il suo nome in un
lato del plinto in lettere rosse D. CARDELLI R." F.

1794. In un libro di spese e memorie del padre di

Domenico, che fu Lorenzo, morto nel 1798, si legge

che nel febbraio 1793 fu faCto il medaglione con il

ritratto della Principessa ; e nel giugno 1793 Si co-

mincio a segare il marmo per il fondo piramidale del

monumento.
(12) £ presso di noi una incisione in rame in fo-

glio massimo di questo monumento ; in cui leggesi :

Dorainicus Cardelli invenit delin. et sculp. loannes
Folo Venetus incidil Romae.

(13) t! nostra dehito render puhbliche grazie al eel.

comm. prof. Tenerani, al sig. Tommaso Cardelli ni-

pote di Domenico, ed al nostro amico Luigi FonCanu
valente dipintore per averci procurato le notizie n-
guardanti questo esimio scultore.
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(14) Vol. V. Part. I, Parma IS'IO. Ci occorre pot

notare il Zani, dicendo che il CardeUi non si esercilo

mat nella pittura; e che il sua cognome e realmente

Cardelli, e no?i Cardellini. Neppure il diligence scric-

lore conte Alessandro Maggiori fermano nel descrivere

i principali oggelli d'arce di Fermo alcana parola ha

fatlo intorno a questo monumento nel suo Itinerario

d' Italia.

(15) II Lombardi nella sua Sloria dcWa letteralura

Ilaliana nel secolo XVIII avverte che il Cicognara

pochi scultori rammenta, a meno di Giuseppe Franchi,

del quale fa elogii; che gli altri sono da lui sempli-

cemente accennati ; e che siccome alcuni sollevavansi

alquanto sulla coinune di tali artisti, cosi esso Lom-
bardi crede di nan doverli passare sotto silenzio. Niun
cenno perd fece del nostro CardeUi nalo in Roma nella

Parrocchia di S. Lorenzo in Lucina, e morCo in Na-
poli nel trentesimo anno circa di sua eta , non po-

tendosi assegnare il preciso anno , mese e giorno del

suo decesso.

A SANT ANNA

Non perche all'ombra dell'allar piii accanto

Religion me loglie,

E del mio cor le voglie

Ama temprar piii rigida, del canlo

La dolce arte abbandono.

Maestro a me di non bugiardi carmi
Torna il plcttro la vena a fecondarmi

Col dileltevol suono.

Tale non muove la virtu degli anni,

Ma spiega ardimentosa al cielo i vanni.

Me da la turba de' profani ingegni

Diparliva la musa,

Che nata in ciel, pur' usa

Scendere in terra; e del suo name degni

Fece que* santi petti

Che al bel Giordano in riva, e sulT Orebbc
Tale un'inno levar onde s'accrebbe

La gioia degli elelti ;

Perche le corde armoniose io tento

Quando agitar da quella Dea mi sento.

Gia sul maggior de' velilerni clivi

Ove sicdi onorala

Vienc di fiori ornata

Schiera di donne agli atri tuoi festivi,

O aha genitrice

Di lei por cui sorrisc alia lapina

Umana schialla la bonl^ divina.

lo pur, io pur felice

Nel tempio augusto infra divote gcnti

Fo risuonar questi amorosi accent!

!

So che dal seme d' Israello eletto

Donne surscro molte
In cui vidersi accoile

Pellegrino virtii, perchd dilelto

Al ciel s'erge il morlale.

Ma pur ben so che il fulgido splendore

Di lor fama appo il tuo si oscura c muore,
Che tu il velo fatale

Tra Die disleso e la terrena gente

Squarciasli per la tua Vergin possentc.

N6 il sangue in te per lungo ordin disceso

Da magnanimi regi,

gl' infiuiti pregi

Di che quelli sen-liro il petto acceso ;

Ne il mollo e pingue ccnso

Adunalo dagli avi in terra e in mare,
Di corone ti cinsero si chiare,

Ma it voler dell'Immeuso

Che deH'alta umilta di tua fanciulla

Desioso si piacque dalia cuUa.

Abissi in pria non fur, ne limpid'acque

Zampillar dalle fonti,

N6 degli eccelsi monti

La svariata mole inerte giacquc.

Stavasi mulo il cielo

D'ogni bellezza e di sua luce viva.

II ciel, la terra, e I'acque ricuopriva

II caos ancor d'un velo ;

E nella Mente eterna era gia nata

L' idea delta tua figlia fortunata.

Cacciati in bando dell'empiree porte

D' Adamo i figli erranti

Vedea tra duolo e pianti

Correre in braccio di perpetua morle
II divin Verbo, e un tempio

Che ornalo avriano d'or sette colonne

In grembo a Lei che fu dell'altre donne
Meraviglioso esempio

S' avesse, e in mezzo vi loco la mensa

Che degli angioli il pane all'uom dispensa.

Opra divina ! a cui terrena ogni arte

Iddio voile nemica,

E sol tua man pudica

Benigno £i non sdegno chiamarvi a parte.

Complr gli anni i lor giri,

E chi I'alma cibo della speranza

Che ogni caduco guiderdone avanza

Freno i lunghi sospiri.

Tu fosli colraa del frutto giocondo,

E gioia e pace rilornar nel mondo.
Godi o felice: di tua cara prole

Quanti son belli onori

Te circondano allori,

Insino che fissar dell'aureo sole

La luce all'iiom (ia data

Sin che vivranno i tuoi rari portenti,

Punto di dolce invidia il sen le genti

Ti chiameran beata

A Dio benedicendo, e a' merti tuoi

Co' lidi esperi gli alti lidi eoi.

Or qui cominci, e qui tutla s'accolga

Tua lode, gloriosa

Di Gioacchino sposa,

Che di Maria sei madre, or qui rivolga
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Ogni pensicr niia mentc.

E quel chc scioglie a te solenne volo,

Riccvi, Anna clcnienle

Fa |)aghc dch ! nolle lor sanlc bramc
Lc gonli fade dolorose e grarnc.

E s'cgli e ver chc in ciel di pari amore
Tc riama tua figlia,

Ora ch'apre lc ciglia

Su quesia palria mia che indura il core,

Dch ! a la picUi cu' inchina

Tu la sospigni co' luoi sanli pricghi !

Quel chc dimandi a le noii fia che nieghi

Per rilalia nieschina;

Italia ch'esce dalla dritta via

Se a-guidarla non vien da! ciel Maria!

Ne sol d' llalia il bel giardino goda

I)e la lua prece il frulto,

Ma voli da per luUo
Dalla piii bassa alia piu elelta proda

;

£ la non men pielosa

Volga, ove sorge il sole in orienlc

E il noma vive ancor della tua genlc.

La gucrra sanguinosa

Chc viene accesa da infernale foco

Cessa deh ! cessa da quel santo loco !

Quesl'una aggiungi ancor allc tuc lante

Grazic di che risplendi
j

II liraccio tuo dislendi

Sullc piaggie del luondo lulte quanle.

I popoli a te cari

Innalzeran della villoria il canto ;

E innamorata del tuo nobil vanto

Alia tua gloria pari

Dalle lor cetre un suon Irarraniio i vati

E il tuo bel nonie andra sovr'inni alati.

Luigi Can. Angeloni.

ILLUSTRAZIONE

n\ LN AiNTiCO MONUMENTO ESISTENTE

PRESSO LA CltlESA CATTEDRALE DI FANG

A chi sludia i coslumi del raedio-evo , c quelli

specialmcnie dei secoli piii oscuri di questo periodo,

oiTrono una parlicolare curiosita i monumenti sepol-

crali c votivi , dove trovi talvolta rapprcsentazioni

c leggende si strane, barbare ed anche ridicole, che

fanno sirabiliare per la maraviglia, e raettono a tor-

lura i pill pazienti ingegni per essero decifcrate. E
quello che e piii specioso e nolabile, anche il vizio

si coiifessa con uii ingenua seraplicita, e si pcrpe-

lua colla uicmoria del dcfonlo quasi fosse una virtii.

Tanto erano lun;,'i i buoni Anlichi della inoderna

delicatezza e superbia, onde sullc pietre sepolcrali

si copre d' ordinario e si trasfornia la verila con

tale inipudenza, da non non piii raerilare presso i

postcri alcuna fede.

Fra i monumenti di (|uesto gencro si pud riporre

a cagion d'esempio, il fanioso sepolcro di Giovanni
Deuc nella Chiesa di S. Flaviano presso Montefia-

sconc , morto per la sua intemperanza nel here di

quel fanioso moscadello, denotata ingenuamenlc nella

epigrafe che gli scrisse il suo servo, c nei due fia-

schi scolpiti ai lati della sua persona (*). Ma un al-

tro non men curioso e pressochc simile si 6 questo

di un bevone ravvcduto, che appartcneva probabil-

mente all'antico ceraetero della Cattedrale di Fano,
ed ora esiste nel cortile della Sagrestia, il quale ci

sembra non indegno di csscre posto ai pubblico, e

per quanto e da noi, possibilmente illustralo.

II monumento marmoreo di forma quadrilunga
,

6 diviso in Ire scompartimenti figurati di assai rozzo

lavoro , e porta scolpiti d'intorno alia cornice due
versi "leonini rimati, quali sono riferili fedelmente
nel nostro discgno , e quali ci facciamo a leggere

cosi :

BALDVINVS CITHARISTA PRIVS QVI BACCHVM
AiMAVIT

.... SCVLPSIT QVIA SIC VITIA CAVIT

La prima diflficolta della epigrafe, oscura non tanto

pel signilicato dt-Jle parole, quanto per la singolare

postura delle lettere; s'iucontra quella abbrevialura
PI' che ad alcuno scmbrerebbe doversi leggere fa-

cilmente PIVS. Altri vi trova piutlosto 1' avverbio
PRIVS come che mal si couvenga I'aggiunto di pio

ad un bevitore di vino, ossia un seguace di Bacco
che tal fu il Cilarista QV BACV AMAVIT

, (Qui
Bacchum) come si ricava dalle lettere poste verti-

calmente sotto il QV. Noi ci accomodiamo piii vo-

lentieri a questa sentenza. Ma la ragione che ci com-
rauove non e I'anzidetta , avvegnache I'epitelo po-
trebbe non apparire disacconcio, se si riferisca alia

conversione del vizioso, qualificandosi per uomo pio,

non perche fu un beone , ma perche si cmend6, e

fece opera buona collo scolpirsi qnesia pietra o se-

polcro, come si dira piii sotlo. La ragione, a parer
uoslro, sorge pronta ed aperta , se si ponga mente
che r autore del monumento scrivc di se stesso, e

scrivendo di se stesso non poteva mai inlitolarsi pio,

ma doveva piultosto confessarsi un peccatore quale
vcrainente era slato.

Piii assai malagevole si rcnde il supplire un sog-
gello al vcrbo CVLPMT [sculpsil] di cui e mancante
il marmo , non forse per offesa di tempo (essendo-

che, sebbenc da qucsio lato sia rotto il contorno
,

tuttavia avanti la parola suddetta si scorge un certo
spazio intalto e senza vestigio di lettere (ma piut-
losto a studio dello elegante ppigrafajo che ha vo-
lulo fame una figura di relicenza, o diciam meglio
un inJovinello ai leltori.

Non pero somministrare I'idea e i! luogo ove fu
posto da principio il monumento e le parole che
sieguono del secondo verso: QVIA SIC VITI^ CAVIT
La quale parola cavit che a prima fronte non si

trova, viene ncavata in un modo singolarissimo dalle
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ullime qualtro leltere dello amavit circoscriKe e

come altanagliate una lunga G.

scherzo ingegnoso o ripiego del povero scullore cni

mancava lo spazio.

Adunque la meditazione dellc cose rappresenlate

o scolpite nel marmo istesso fu niotivo al ravvedi-

menlo di Balduino: quia sic vitia cavit. Ma il marmo
assai probabilmenle doveva servire al suo sepolcro,

e perche ha la forma della parle anteriore di un
area, e perche si ritrovava voramcnlc in un ceme-
tero , dunque puo supplirsi e sotlointendersi a ra-

gione sepulcrum che ci darebbc un concetto analogo,

cioe I'essersi questo Citarente preparato alia consi-

derazione di esso , ossia della morte, si purgo dai

suoi vizj.

Ne meno pero ci sembra andare molto lungi dal

vero chi voglia intendere che Balduino siasi rav-

vednto meditando i fatti che sono espressi nel mo-

numento da lui preparato o scolpito, ed in allora il

marmo , non sarebbe sepolcrale ma volivo. Questi

fatti sono tre , compartiti in altrettanti quadri, c

spiegano i vizj dei quali un tempo il Citarista fu

reo: La gola i'ubbriachezza, il giuoco.

{Continua). (Mons. Celestino Masetti).

{*) Est Est Est Propter nimiuin

Est Hie lo. Deuc. Dominus
Mens Mortuus Est.

[V. Album.

CIFRA FIGURATA

il

CIFRA FIGURATA PRECEDENTE

La farfalla gira inturno al hupi^^^hfi si hrucia le ali

TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTI

con approvazione

DIREZIO.NE DEL GIORNALE

piazza di s. Carlo al Corso n. 433
CAV. GIOVANNI DE-ANGELIS

direttore-proprietarto
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LA CLEOPATRA DEL MUSEO VATICANO ED IL CAR.ME DEL CASTlGLIOJil SCOLPITOLE ACCA.NTO.

Al ch Cav. Francesco Massi

Professore di Eloquenza nelT Arckiginnasio Romano

Comeche lonlano dagli anlichi monuiwenti di co-

desta elerna cilia, nei quali per alquanti anni fu-

rouo le mie delizie: pure, Chiarissimo Signor Pro-

fessore, mi gode ranirno tullo nel leggerne che fo

le meraorie lasciateci dagli anlichi scrillori, e con

tanlo amore ricerche e illusiralc dai posleri. Anzi

talvolla queslo studio mi lega a se con lanla po-

tenza, e m' illude per forma che i miei pensieri

Coli'ali aperle e ferme a! dolcc nido

Volan per I'aer dal voler portali,

ed or si riposaoo uelle sacre ruine dell' Anfileatro

Flavio, or si aggirano iiella sfolgorata magnilicenza

del maggior tempio dell'universo, ed or si spaziano

fra i preziosi tesori del Museo Vaticano; le <re grandi
maraviglie della Roma oJierna. Ma la mcmoria dei

monuraenli romani e per me cosi congiunla alia sua
persona, Onorandissimo Professore, che io non posso

parlare, ne pensare di essi che in una non raccordi

ed ammiri qucgli aurei versi ond' Ella ha canlato il

giudizio del Bonaroti , il tempio del Vaticano , la

Minerva Medica, il Museo Egizio, la Pinacoleca, e

lanle altre opere stupende di quei sovrani artisti

che hanno pieno il mondo dclia lor nominanza.
Se non che nei mesi andati essendomi rifatlo so-

pra la sua opera - Monumenta vaticana versibus de-

scripla - mi vennc sconlrato in quel grazioso epi-

gramma inlorno Cleopatra degnissimo dell' Anlolo-
gia greca. E il rileggerlo che io feci , c il tornar-

mi viva e scolpita nella menle la colossale CIco-
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paira del Vaticano fu lull' tino. la noliilissima

(lelle statue, c quanl'alira mai cara ai poeli e agli

amanti dclle laline Icllere ! la bellezza e 1' ar-

cana malinconia , ond' e alleijgiala in quclla sua

posliira di giacentu ! O la inirabile paiineggialura

die ricopre la bellissima persona ! Voro e cho in

<]iiesta slalua, credula ab antico rappresenlarc la

Cleopatra, il somnio Visconii voile piulloslo ricono-

scerc riufeiicc Arianna. Ma lasciando stare cbe per

avvenlura non puo supporsi, come osservarooo al-

cuni Arciinologi, la figlia di Minosse avore spiegato

tanla luagnificenza di ':uIfo, quanta n' ha questa fi-

gura chc Irasnioda nel lusso asiatico : chi non sa

come ben scrive il jlissirini, die gii aniiquari amano
le novila , perche sopperiscono ad essi la maniera

di spiegare Ic loro doKrine ? La loro scicnza si aj)-

poggi ! al verisimilc e non al vero ; c colui coglie

piu nel segno che fa apparin; la sua opinione piii

probabile.

Cbecche sia di queslo pialo, ii quale io rimetto vo-

lenlieri al giudizio de' saplcnti, sou cerlissimo, Si-

gnor Professore, che Ella conio poela si piacer.i di

ravvisar luttora in quclla slalua la reiiia d'Egillo,

e con soave malinconia rileggera sempre mai con

iinovo piacere il bcllissimo carnie di Baldassar Ca-

sliglione che sla vicino ad essa scolpilo nel marmo.
E chi ha il cuore lempraio a sani studi, ed a gcn-

lilezza, il quale noa gusli il soave e maraviglioso

scrivere di un lanio poela ? Caro mai sempro quel

Casliglione ! Caro se gli piaccia ricercare la ccira

ilaliana e trarnc deiicalissima armonia: caro se ma-
neggi la prosa con q\iclla sua maniera scioha, pa-

slosa, fiorita, tanto che il Cortigiano riesca un'opera

da non spcrarsi di vedernc cosa piii eccellente e

inigliore, come n' cbhe a dire fl Zannolli: carissimo

poi e maraviglioso se emulando i piu solenni pocti

del Lazio, delli quelle sue eicgic, nelle quali scn-

za mellere in coalo i pcllcgrini concetti e I' elo-

cuzione classica quanio puo essere , egli vi Iras-

fonde un non so cho di palelico e soave che ti sem-
brano al tullo un riso di poesia greca. lo non se-

guiro il giudizio dello Scaiigcro per avvenlura qui
Iroppo riscliioso ed ardilo che una delle elegic del

(^asliglioni preferiva a tulle quelle di Properzio, ma
non rifiiiisco di lodare a cielo quell'elegauza, que!
colorilo, e quella schiettezza d'immagiai che ti si mo-
slrano come gli obbielti

.... per vctri Irasparenli e (ersi,

Ower per acque nilide e tranquille.

Se non che nel Carme della Cleopatra egli ricsce

cosi slupendo da avanzare a gran pezza i migliori

lalinisti, da gareggiarc col Maiilovano c non ccderia

che a lui solo, avendo ogli latlo un impasto, se co>i

e Iccilo esprimenni, dello slilc di Virgilio e di Ca-
IuIIq da raggiiingcre ii sublime di que' duo primi
oscmplari. Allorche la sciagurata reina racconia le

sue avile glorie e gli onori a lei f'alti, si senle per
cniro a quei vers! una cerla aura signorile; ed au-

che allorche prega e si lagna della sua svcntnra, le

prcghiere c i lamenli son da regina.

Che diro poi di quel concetlo nel quale il Ca-

stiglioni induce Cleopatra a raccontare come Giu-

lio II fondalore del Museo Valicano maravigliando

la bella slalua che essa era, avendola collocala fra

i simulacri degli eroi, le fece a pic zampillare una

bellissima sorgente ? Qualnnque allro poeta , il

quale non avcsse la vena creatrice, e quel che piii

monla , il cuoxe del genlile aulore del Cortigiano

avrebbe losto abbandonato I'idea della fonte, come
quella cho non sembrava porgersi a veruna leggia-

(Ira invenzione. .Ma all'occhio del lenero e medila-

ti\o poela noslro quelle non son piii acque ma la-

grime : son le lagrime dell' aniorosa Cleopatra che

dopo tanto volger di secoli piange ancora la morle

dello sposo , e le sue lagrime offre a quell' ombra
infelice :

(lulus) saxoque peronnes

Supposuit lacrimas aegrae solatia miMilis
;

Opialae non ut deflcrem gaudia mortis,

(Nam mihi nee lacrimas lelbali vipera morsu

Excussil, nee mors ullum inlulil ipsa timorcm)

Sed caro ut cineri et dilecti conjugis umbrae
Atternas lacrimas aelerni pignus amoris

Moesta darem, inferiasque inopes, et Iristia dona.

Deu ha il cuore di ferro chi non gnsla si cara

invenzione , e versi cosi passionali ed eleganli de-

gnissimi del poela di Verona e di Mantova. Ne men
palelico e delicato e (juindi il lagnarsi che fa Cleo-

patra AiW esscrle stale lolle le lagrime togliendola

dalla sede ove Giulio H atevala collocala. Con che

tenerezza chiede al successore Leone X chc sia colft

riposla ! Come ben aiforza e rincalza la sua preghiera

coll'esempio di Miobc, la (juale sebben scelerala con-

tro gli Dei, pure ha vicino una bella fonte, e

Flet tanicn, assiduusque liquor de marmore manal !

Ma dove mi Irasporla la foga del ragionare ? Io

temo, Chiarissimo I'rol'essore, cbe parlando innanzi

a Lei di letleratura non inconlri a me lo slesso che

a queH'anlico (ilosofo, il quale al cospello di Ales-

sandro fu ardilo sciorinare certi suoi principii in-

torno I'arle della guerra.

Considoraudo [)er6 la sua gonlilezza mi senio

invilalo di fare a sicurla con Lei , ed a pregar-

la eziandio che voglia accettarc la Iraduzione del

Carme del Castiglioue non ha guari da me falla piii

|)er un colal niio esercizio letlorarlo, chc per va-

gliezza di lode. Ma S(! egli e cerlo che i fiori pcl-

lcgrini dal luogo nalio trapiantali in campo straniero

assai perdono nel colorilo e nella fragrauia, conie-

che valenle giardiniere vi usi allorno ogni piii fina

diligcnza, che dira Ella di me ultimo fra gli ullimi

cullori della bella letleratura che ho volute rcn-

dere italiano queslo magnifico carme .•• Ad ogni mo-

do, quand'auche io non a\cssi collo alTatlo nel segno,

I
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avro almciio rinnovdlato a Lei i miei sentiinonti di

sliina ed affezionc: a Lei eiiiulo felicissimo de' ini-

gliori latiuisti aiiliclii c modurni.

G. Tancrfdi.

TRADUZIONE
DKL CAr.ME DI BALDASSaR CASTIGLIONI

SCOLPITO ACCANTO ALI.A CLIiOl'AlUA

UEL VATICANO.

O tu die guardi in queslo marmo il braccio,

II bruccio inio da cruda as|)c addenlalo

E i iumi cbiusi iicU'eterna sera,

Jfon creder fosse a me dura la morte.

F^unga slagion vieloinmi il vincilore

Troucar di vila il nodo, e in suo segrelo

Mi vaglicggiava niisera p caltiva

Tralta a fargli piii bello il suo Irioiifo

Col raggio di reiiia, e quindi aiicella

Ossequi'osa di laliiic uuore

;

Me progenie di tanii incliti regi,

Che di Canopo fra le aniene valli,

E nel sorriso deH'cgizia lerra

II fior gtislai d'ogni dolcezza, e tulto

Vidi Orienle a mia beilatc iiichino

Com' a uii' iddia. Ma qucst'aiiua sdegnosa,

Ma il bel desio di generosa rnorle

Vinse gli agguali, e il biasmo ove condolla

M' avria il liraiiiio: liberlade otieniii

Rifiulando la vila, ne dai ceppi

Mi fur solcali i poisi, e in Acheronle

Magnanim'onibra, e libera disccsi.

II perfido neniico per disdegno

E per furor ambe le man si morse ;

E poi chc in Irionfal carro salilo

Albergo il lorreggiante Campidoglio

Fra I'onda de' vessilli, e de' caplivi

II lagrimevol simulacro addusse

Di me gia eslinia, e nella vana immago
Forsennalo sbramo gli occhi crudeli.

E perche si serbasse ognor piii cbiaro

II suo tri'onfo, e I'apprendesser quelli

Che il mio tempo chiamalo avriano anlico,

Voile che le mie forme edigialo

Fossero in vivo marmo, ciic sul Tebro

La disperala mia sorle eternasse.

Vcro e chc Giulio stupcfallo all'opra

Di quel sovran maestro di scarpello,

Locommi in scde luminosa e aperia,

Ove de' prischi eroi I'alle sembianzc

Mi fean ghirlanda, c a pie del duro sasso

Fc sgorgarmi di lagrime una vena,

Alleggiamcnto deH'ogro intelletto ;

Non perche piangess'io la dolce ebrezza

Di morte cosi bella (poichc I'angue

Non mi cavo una lagrima, si denlro

Alia vista di morte i' m' impelrai)

Ma perche la dolenlc ombra amorosa

E il caro cener del dilello sposo

Consolassi di un pianto inlcrminalo,

E di povere esequie c mesli doni,

I'egno di et(!rno amor. Ah I queslo ancora

Mi rapi dei Quirili il seme ostile.

Ma lu, sommo Leon, germe do' Nunii

Che qui rimeni i secoli deH'oro

E le glorie [)riniiere, se I' E'^teriio

Per saldo scudo delle aHlilte genii

Dal ciel ti manda, se da le si puole

Ci6 che si vnole, se lua man dischiudc

Generosa il tesor dell'allo regno.

Miserere di me... non preghi a voto

Quesla dolente e misera regina

Che chiede sol le sian rendute, o Padre,

Le lagrime. Merce, mi rendi il pianto :

Ah I poi che nulla mi Ia^ci6 fortuna

Qual caro dono mi (ia, dolce il pianlo.

Pur Aiobc sebben contra gli Dei

Del labbro insano i fulmini scagliasse,

Sebben cangiata il core in dura pielra,

Piange luttora, e di lagrime un rivo

Slilla dal marmo. Fu la vila mia

Di versa da coslei, ne gia I'olTese

Colpa veruna, se pur coipa amore
Chiamar non vuoi. Deh lu mi rendi il pianto,

Unico spirlo all'alme innamorate;

E al suon delle mie I.Tgrime un arcano

Piacer berranno gi'infelici amanti,

E lusingati tiano i loro sonni

Soavemente. E allor che il Sirio Cane

Arde i campi assetali, i pinli augelli

(jni voleranno a here, e Ira le fronde

Scorroranno a dilello. II luogo ameno
Ride allora di liete e vive erbelte,

Treman Ira fronda c fronda agli arbuscelli

Le coiorite poma, ed il boschetto

Odorato consola il loco ameno
D' ombre si molli, che i giardin famosi

Dell'Esperidi ancor sarebbon vinti.

Prof. Giuseppe Tancredi.

ILLUSTI^AZIONE

DI UN ANTICO M0NU.)IENTO ESISTEME

PRESSO LA CIIIESA cATTEDRALE DI FANO

{Continuazione e fine V. pay. 216).

Nel prime a deslra e rapprcsenlato il peccalo de'no-

slri progeiiiloriossia la gola co'suoi funesti effetli, cioe

la perdila del paradiso terreslrc nella figura deH'an-

gelo tcnente la spada di fuoco: la morte, o la rivolu-

zione degli animali nel leone che divoiM, non so che

cosa. Nel seccndo scomparlimento viene espresso Da-

vidde che si tinse ebbriood insano in faccia ad Achis,

come si ha dal primo libro dei Re. La quale figura se

non quadra a capcllo colla verila del figuralo, e da
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condonarsi all'ignoranza e buona fede di chi lullo vo-

leva csprimerc cogli esempi scrilturali. E lo scul-

lore rozzo e irapolcnlc a dare Ic necessarie niovenze

ai suoi interloculori, avvisaiido forse a ragione chc

gli speKalori a mala pena avrobl>cro sapulo cono-

scere i itersonaggi della sua scena , poiiso bene di

A
scrivcrvi i nomi DAVID CHY , coslunic d'altrondc

S

seguito dai pittori della scuola bizanlina e di altrc

antiche scuole cristianc. Finalmenle nel lerzo qua-

dro si vedono due uomini veslili di lunglie lunicbe

c acconciali bizarramenle il capo, i quali lengono un
disco a globo, e serabrano seiua fallo, due giuoca-

tori, essendo il giuoco un compaguo c effetlo della

inlcinperanza , e ailuderidosi probabilmcnle a quel

cbe dice la scriltura; Sedit populus manducare el bi-

fiere, et surrexerunt ludere (Exod. 32).

Supponendo pertanlo che il noslro Balduino ab-

bia scolpito quei falti , per la cui medilazione si

fosse convertilo dai suoi vizi, la gola, il vino, c il

giuoco, pare si possa aggiungcre o aversi persotlo

jnleso: Ex voto, o ex aninio.

Oues(e opinioni ci senibrano a bastanza probabili

e al(e a deciferare lo scuro e barbaro coslrullo della

nos(ra epigrafe , la quale direbbe cosi « Balduino
>> suonalore di cetera, il quale da prima fu amanle
» di Bacco, si fecc scolpire il sepolcro, pcrche cosi

>) (cioe raedilando la morle (si emendo dai vizi ov-
vero )) Stolpi per volo

(
quesli falti ) « perchC in

» lal maniera, ossia colla meditazione di essi si emen-
)) do dai suoi vizi. «

Ora sarebbe a invesligarsi chi fosse cotesto Bal-

duino , e a quale epoca si possa riferire il monu-
niento. Lo slorico fancse Pieiro Maria Amiani non
lie fa Dienzione alcuna, e gli scriltori inediti delle

cose nostre , non sapendo ne loggere, ne inlen.ierc

la epigrafe, c ne nieno i falti indicati in esso, con
una mirabile buona fede e pari ignoranza sono an-

dali per istranissinie congelture. E cbi lo ha cre-

duto una specie di allare dedicato al Santo Re Da
viddc; clii il Sepolcro di Antonio David Vcsco\o di

Fano morlo nel 1417: chi un nionumeiito onorario
erello ad uno dei Balduini Re di Gerusalemme da
Ugo del Cassero nobile fanese die fu alia prima
Crociata, c chi fiualnienle una nienioria del costui

figlio c compagno nelle armi , Balduino di nomc
Noi non lerremo dieiro a quesli ridicoli sogni , e

nel diffetlo di documenti storici, ci conlenliamo di

sapere che il monumenlo appartiene ad un Balduino
suonalore di cetera , fanese o straniero che sia ,

forse anche a servigio della nostra Caltedrale; che
questi fu un be\itore vizioso, nia che mori emcn-
dato e non si feco urcidere dai vino come il lede-

sco Deuc in Montefiasconc.

Non possiamo affermare con egual certezza I'epoca
a cui si riporta. Tutlavia considerando la deformila
deir arte eslremampnte bambina, dobbiam dire es-

sere di remota anlichita, non pero anteriore al se-

colo undccimo o duodecimo, nel (|ual tempo inco-

minciarono ad esscre in voga i versi che chiamono
leonini.

Ne coniro una lal congellura oppongono diflicol-

la i caraltcri romani in cui sono scrilli, perche nei

secoli sopracccnnati non era ancora soltenlralo nel-

I'uso il golico , ne del tulto eliminalo il romano
,

chc pero nelle sue forme incorainciava a inibaslar-

dire. E poi non si puo fare sui caralleri iin grande

assegnemenlo, essendoche dopo il mille lasciali alia

balia dei Calligrafi, si svariarono in guisa e si al-

lontanarono dalle forme fisse, da generare gran con-

fusione , anziche prestar lunie ai lardi e appassio-

nati indagatori di quesle tenebrose memorie. Ai
quali i secoli barbari che ignoravano invincibilmente

la maestii la chiarczza la precisione maravigliosa del

linguaggio raonumentale deH'antico Lazio , mentre
intendevano ricordare gli uomini e i falti che loro

appartennero, non seppero lasciare che degli enimmi
e bisticci, il cui scioglimento non senipre possibile

c sicuro in ogni sua parte, nou polrebbe meglio ot-

lenersi, che coUo adatlarsi alia semplicita alia bas-

sezza alia goffaggine dei loro pensamenii, come noi

crediamo di csserci atlenuti.

Hlons. Celeslino Maselli.

DELLA JMMAGINE DI MARIA SANTISSIIMA

VENERATA NELLA PATHIARCALE BASILICA LIBERIANA

E DELLE SUE TRASLAZlOiM

[V. pag. 211).

§• 6.

Delia spccialissitna divozione alia immagine libcriana

de' somini ponUfici Pio V, Cteinenlc VllI e Paolo V.

Come abbiamo (in qui veduto gareggiarono sem-

pre i romani ponlelici nell' onorare 1' immagine di

Maria nella liberiana. Chi abild in quel patriarchio,

chi vi fu eletto, chi sepolto. Chi il lempio abbelli di

niarmi, chi di colonne, chi di atTreschi, chi di statue,

chi lo fornl d'indulgenzc, di stazioni, di papali cap-

pellc da essere ripulala una delle piii belle e primarie

l)asiliche non pur di Roma, ma del mondo universo.

Alessandro VI giudico non poter fare miglior uso

del primo oro venuto dalle americhe, e mandalogli

dalla pietti de' reali di Spagna, se non adornaniloiic

-

a perpetua memoria il soflitio della basilica. Oedo
nondimeno di non errare dicendo, che in quesli ul-

timi quatiro secoli fra tulti si distiasero questi, di

cui passo a favellare.

Primo come m ordine di tempo cosi <li virlii, e

san Pio V, fra Michele Ghislicri, dell'ordine de' pre-

dicalori , fallo cardinale da Paolo IV e dieci anni

dopo , il 7 di gennaio 1566 , elelto ponlcfice mas-

simo, dignita predeltagli dai Neri, e da lui a viva

forza accetlata. Fu si divoto della nostra immagine
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chc sludia\a ogni mezzo per piii oiioraria, sia co'

spessi donalivi c colic frequeiili sue visile, sia col-

I'iavitarvi a pubbliclie supplicazioni, iiori essendo al-

lora in use quel copioso iiumcro di novene, che ci

conipiacciaiiio di vedere oggidi iiitrodotto iielle cliiese

dalla piela de' fedcli. A vanlaggio du' romani e dei

peilegrini che la visilavano v' islilui i! coilegio dei

penileiizieri, che scelli dal suo ordine proscguono con

tanlo zelo e prcmura I' incarico loro degnamenle af-

tidalo. Noil pur nel soleiiiie gioriio deirAssuiizione

di JIaria, cui la basilica e dedicata, assisteva al il pon-

lificalc: (juaiilunque aninialoralo e vecchio, ma nep-

pur nella nolle del sanlo Nalnle il tralascio mai. I'er-

che \ ieppiii sc ne diffondesse il culto permise ail' iiili-

nid suo an)ico Francesco Borgia allora preposilo gene-

rale della compagnia,che la facessc rilrarre tla valenle

pillore, grazia non mai in avanii ad altri concessa (1),

piacevasi di offcrire pri\atameiile I' incruen(o sacri-

iizio d' innanzi a si cara efligie, ed essendo infermo,

l)resenlendo il line de' suoi giorni voile scbbene ad-

doloralissinio visilare le selle ciiiese e venire nella

liber'ana a prondere congcdo dalla sua cara madre.

II volea fare a piedi e incomiiicio a caminare, ma
piu non reggendosi gli fu giuoco forza valersi della

portanlina: ne io saprei dire gli alTelluosi colloqui,

con cui da quesla imniagine si diviso jier sempre,

e raccomando per I'ullima volla se s(csso e la cliiesa.

Per questo molivo c per non (irivare eziandio Roma
di tanto lesoro, Sislo V, rlic da lui avea ricevulo

il cappollo cardinalizio , voile che il corpo di san

I Pio V non fosse portalo a! convento de' domenicani

in Rosco sua patria, sicconic aveva nel teslamenfo

ordinalo, ma die a nostra coiisolazione si rimanesse

nella cappella del sanlo presepe, dove gl' iiinaizo un
mansol'.'O . in cui non saprei dire se piu si am-
miri la gralitudine o la munificcnza di Sisto.

Se non avessimo allra prova dell'amore che ques{i,

elello poiitelice il 24 di aprile 15S5, porloalla nostra

imniagine, basierebbe la grandiosa cappella che v' in-

iialzo al sanlo presepe e le iiuiulgeiize di cui i' ar-

ricchi. Felice Perelli la comincio essendo ancor car-

dinalc, e conlenlavasi in allora di faria come meglio

il poteva di malerialo, aflidatane la cura al cclebre

arcliitello Domenico Fonlana. Salilo alia caltedra

di san Pietro la decoro di marmi e di pregiale di-

pinlure per modo, da essere una delle maraviglic di

Roma.
Per quesla sua di\ozione crasi alle falde dell'Esqui-

lino scella quella di poi si magiiifica villa, che abilo

anche da papa, e la cui descrizione abiiiamo dalla

eruditissima penna del principe Don Camillo Mas-
simo si leiiero delle palrie memorie, (2'. Per questa

divozione non append coronato venne il 27 di mag-
gio 1565 dalla chiesa di sanla Maria in Aracoeli col

sacro coilegio e colla prelalura in divota supplica-

zione alia basilica liberiana : vi concesse piii volte

solenni giubilci a chi I'avesse visilata, vi slabili la

cappella papale nella quiula domenica di quarcsima,

cioe in quella di passionc i3), e non falli mai alle allre

delTAssunla e del Natale: linalmcnle voile che le sue

ossa non gia nel Valicaiio ma giacessero in quella

basilica, ove compor fece pur quelle de' suoi. E per-

che alia nuova cappella non mancasscro ministri le

incorporo 1' abbadia di Apiro. Con queste ed allre

dolazioni la forni di preposilo , al quale concesse

amplissimi privilegi , di beneliciali, di cherici , di

suppelletlili c di quanio piii polesse contribuire al

decoro della casa di Dio e aH'onore della sua san-

tissima madre, dandone in perpeluo a suoi eredi il

jus palronalo passalo oggidi nella ducale famiglia

Sforza Cesariiii.

CIcmcnte Vllf, gia Ippolito Aidobrandini, non pur
non rimise I'affetlo che da cardinalc portalo aveva
alia nostra imniagine, ma Io accrebbe per modo da

mancarmi parole per appalesarlo. Nel 1592, prinio

del suo pontificalo , nel seguente anno e nel 1598
procossionalmenle in una al sacro coilegio, alia pre-

lalura c con un popolo inlinilo venne alia nostra

Basilica per lucrarvi il giubileo , anche da lui ac-

cordalo a quanli I'avessero visilata. Moveva iiiolire

con graiide I'requenza a celebrarvi sia in pubblico

sia in privalo , e nep[)ur esso tralascio mai i sn-

Icnni ponlilicali di Natale e deH'Assunzionc.

\'olendo in modo slfaordiiiario addimostrare la sua
serviiii e il liliale alTetlo alia sanla immagine il gior-

no 2 di luglio dell'anno 1597 do[)0 avervi delta la

sanla messa voile a perpelua testimonianza solenne-

niente offerirle due nobilissime corone di oro ricchc

di perle, e di rarissimo gemme. Maraviijiioso lavoro

non pure per I'arte, con tui crasi estguito dall'ar-
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genliere ponli6cio Curzio Vanni, ma piii assai per

la lualeria slessa (4) , acciocche lic' giorni piu so-

lenni dell'anno e nellc sue fcste ne venisse la ver-

gine adornala.

Quelle poi che segnnin la divozioiie di CIcmente

si 6 , che iion pur prelato e cardiiinle , ma ponle-

fice massimo muoveva a piedi del palazzo del Q\i\-

rinale, ove abitava, accompagnalo solo da alcun fa-

miliare alia basilica liheriaoa, iie sali\a in ginocchio

e ecu riverenza i gradini, e laivolla in sillatlo modo
ascendeva lo slesso colle. Ferraalosi d' innanzi alia

porta della Iribuna uuiile e chiuo aspellava, che suo-

nala la campana deiraurora venisse il mansionario ad

aprire la basilica. Vi enlrava lullo solo, e disfogava

la sua piela d' innanzi a quclla iinmagine o celebran-

dovi da se slesso, o sentendovi piu di una messa. Es-

sendo cib varie voile awenulo, e prcgato c ripregalo

non avendo giammai voluto dare avviso del suo ar-

rive, il mansionario ponevasi avanli giorno in vo-

detta per non farlo aspellare. La quale cosa duro
per molti aiini, siccome si ricava da docuraenii de-

gnissimi di fede. None a dire quanio qiiest'alto edi-

licasse luHa Roma, c ad imilazione del ponlefice car-

dinali, prelali, principi e popolo, lulti si studiavano

di tribulare speciali omaggi alia celeste reina,

Come Sisto opero con san Pio V, cosi Paolo V,
cbe da Clementc era slalo onorato def cappello car-

dinalizio, e ne aveva ammirala ed imilata la divo-

zione alia nostra immagine , voile pur dopo morle
collocarne Ic ceoeri nclla cappella, di cui andiamo
a parlare. Camillo Borghese romano, asccso al papalo

il 16 di maggio 1605, era stalo vicario della basi-

lica liberiana, ed aveva fatto pure non so quali re-

stauri al labernacolo, in che chiudevasi la sanla im-
magine, di cui era divotissimo: vi passava lunghe ore

in orazione quasi ogni giorno. Mosso forse dall'esem-

pio del Perelli, diviso fare a gloria della vergine
quanto qucgli aveva fatto pel presepe di Cristo: tanto

piu che rimosso Tunc de' labcrnacoli veniva a man-
care eziandio alia basilica la simelria. Ne incaricd

I'architetto Fiaminio Ponzio milanc^e , il quale la

formo a croce greca a somiglianza della sislina, e la

decoraron di pidure il Reni, il Passignano oil Rasiar-

do. Dell'altare principale furono arcliiletii Giuiiano o
Girolamo Rainaldi e Pompeo Tarquini. Nel mezzo
vi campeggia I' immagine di Maria sorreda da selte

angeli di bronze doralo, che da ogni parte I'accer-

chiano. Riusci esso il piii ricco che mai siasi veduto:
diaspri duri oriental!, lapislazuli, vcrdeanlico ed allri

marmi i piii ricercali per largo e per lungo ricoprono
r inlera cappella: vi lavorarono i piii insigni artisti

fiorili nel ponlificato di Paolo V. I principali alii

della vita di Maria santissima, i piii grandiosi fatti

che nella stessa basilica in vari tempi >i compirono,
alcuni de' quali abbiamo pur noi gi.i descrilti , i

sanli piii divoli della Vergine, le sue figure simbo-
liche, in una parola tulto vi e simmetricamenle di-

pinlo: ne si va lunge dalla vcrita appellandola vera
regia di Maria (5) : cappella piu toslo uiiica , che
rara. Sarei soverchiaiueiile prolisso , acciagendomi

solo ad indicarne i principali pregi; il percbe rimet-

tcro chi ne avesse lalenlo alle minute ed esatle de-

scrizioni, cbe fra gli allri cc ne lasciarono nel sc-

colo XVll Andrea Villorelli, I' illustrator del Ciac-

conio, e a no^lri giorni I'abate Don Luigi Porlelli,

cappellano paolino di cara memoria.

Si fanno ascendere ad oltre 31, 725 scudi di oro

i soli doni, che in vario tempo in gemme in ore e

in argenlo offerse Paolo V alia nostra immagine. Ne
di cio jiago arricchi la sua cappella di preziosissime

reliquie, la forni di orgaiii, di cappella musica , e

di due minori cappelle dedicandolc a sanla Fran-

cesca romana e a san Carlo {Joromeo, ambedue so-

lennemenle da lui canonizzali (6). Innalzo dalle fon-

damenla la conligua sagrcslia, e a perpeiua cuslodia

della sacra immagine, la cui proprielii resto sempre,

com'era per I' innanzi, al capilolo, pose un collegio

di dodici cappellani presieduli da un priore, a quali

applico le rendite della insigne collegiala di san Lo-
renzo in Luciiia da lui soppressa, allorquando nel

1606 concodclte ([uella chiesa ai chcrici minori.

Con speciali Icltere aposlolicne ne determino le iii-

cumbeuzc , la cui primaria si e in ogni sahato e

nelle sue fesle assistere al canto delle lilanie della

santissima vergine. E siccome il celebre cardinale

Francesco Toledo della compagaia di Gcsii avca fon-

dato alcuni c;;ppc!lani , cui avea ingiunto 1' istesso

incarico, per non privare la nostra regina anco di

lalft onore, fu slabilito, che i toletani le dicessero

pel mattino compiula la ofliciatura , ossia I' era di

nona, e i paoliai terminata la compiela.

In molte allre guise appalcso Paolo V quanio gli

fossero care e la immagine di Maria a cui piedi vol-

I'essere sepolto, e la basilica liberiana, del quale I'u

vero benefatlore, ma dopo lo splendidissimo monu-
mento, di cui abbiamo fin qui ragionalo, parmi inu-

tile ogni allra cosa.

Fr. Fabi Monlani.

(1) Si venera in santo Andrea al Quirinale nel

nouiziaCo dt padfi gcsuiti, e da quella copia si tras-

sero poi le allre iinmagini, che si fecero e si propa-

garono per la cristianitd , essendo posteriori a quella

lulCe le allre.

(2) « Nolisie istoriche della villa Massimo alle terme

diocieziane con un appendice di doctimenti. Roma
Tipograjia Salviucci 1836 Volume unico io 4." «.

Sono dedicate al suo genitore da D. Vitlorio allora

principe di Arsoli e diviso in tre parli. Nclla prima
si Jiscorre ddla parte di Roma antica, dove Sisto V
formo la sua villa , nella seconda della fondazione
delta villa Montalto falta da quel ponlefice, e nella

lerza dcllc vicende di tal villa dalla morle di Sislo V
fino ai tempi prcsenli . in cui e posseduta dalla fa-

miglia .Massimo. Vi si trova in fine una importan-

tissima serie di documentl illustrativi di tutta I'opera.

II cnv. Fontana era di Mill sul lago di Como, ve-

nuto giovanetto in Roma fu prima muralore, di pni

stuccatore, infine architetto: fu carissimo a Sisto , cui
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(la (jiovane comincio a servire, e n'ebbe da lui onori

e ricvhezze.

(3) Siito V volemlo ripristinarc Vantico nso dcUe

cappclle papal i, il \'6 di fehbraio 1586 cmano la co-

sliluzione I'^jiro^ia, con cut ne dctennittava le chtese.

Stabili ncl LaUruno i[ pontificale di Ptisqua , fatto

anlichissimami'nte in santa Maria Matjgiore, e vi an-

dava accompagnato dat saci'o collegia c duUa prelatnra.

(4) Non sard discaro ndirne la descrizione, che se

ne fece allvrquando se ne slipalo CiMromcnto il mer-

coledi 2 (/(' higlio 1597 dal uolaro capiColino Gio.

Batlista OlUiviuni.

« Dupo aver dello die il santissimo in Crista Pa-

dre Clemente per divina proiiidenza papa Ollaio nel-

I'anno del suo pontijicato scsto donava alia suntu im-

maginn due corone, una piU grande per ornamenlo della

madre e I'altra piii piccola per cingerne il figliuolo,

si aggiunge, die sono ambedue dorate, cariche di pie-

tre preziose e di gemme nel seguente modo descritle «.

de fundi argenlo indurati , uno opale , ovvero gira-

sole di una perla grossa in cima e soilo colic armi

di Nostra Signore : sollo all' arme un grisopazio a

faccette grandi, di sotto a delto grisopazio un topa-

sio grandc a oltangolo a faccette. Quattro altri gri-

sopazi, cioe due per banda di delto topazio di sopra

a dette pielre: quattro smeraldi di variate grandezze,

cinque pendenli di smeraldi, quali pendono at piedi

di delta corona in pcrline: sopra li quattro smeraldi

di variate grandezze ci sono quattro bulasci nelle quat-

tro punte delli rnggi della corona , e quattro perle

grosse , oltre a quella che e net raggio di mezzo so-

pra lo opale suddetto. Nelle punte per fianco delVuna

e ddValtra pane del raggio sono died per e di va-

riate grandezze net mezzo di delti raggi attorno alii

cantoni di smeraldi e sotto farme di noslro Signore

ci sono dodici perle di variate grandezze, e variate

perle ai fioretti a sedere piii piccoli numero quaranta

con otto dierubini di oro smaltati cioe quattro da

piedi e quattro di sopra ; due fesloncini di perle mi-

nute attorno alle armi di Noslro Signore.

Valtra corona piccola del nostra Signore Gesii Cri-

slo e tutta d' oro massicdo eccelto il fondo cli'e di

argento indorato, netta quale sono Vinfrascritte gioie :

nella punta di mezzo vi e tin znffiro con Ire perle in

cima. una perla lunga a cucuzza, due tonde, una di

qua e /' ultra di Id da delta zaffiro , solto la quale

arma di Nostra Signore vi son quattro perle, due

a sedere con due festnni , uno per banda a delta

arma. una spinella ad angnlo in tavola bella e rara,

e sotto delta spinella un topazio grandc oltangolo a

faccette : di qua e di la di delto topazio e due gri-

sopagi ottangoli a faccette e quattro smeraldi di va-

riate grandezze, alii quali sono ultaccuti qinillro pen-

denli di smeraldi, due freccie di 7-ubini : di qua e di

la alia delta spinella e suoi bulasci grandotti, netto

stesso ordine in tavda : quattro znffiri a dette due

faccie di rubino e balasci nelle quattro punte , due

di qua e due di la: nctV arme di Nostra Signore ci

sono dodici perle tonde di cariata grandczza , nella

estremitd di dette punte due raggi di pcrte di numero

Iredici in lutto : due fili di perle, che guidano il pri-

ma grado della corona numero quarantucinque, e tra

detti due fili vi sono quattro perle per cantone di sme-

raldo , e fioretti a sedere numero sedici in tutlo ».

Si conlinuu poi a dire , che le dette corone si deb-

bano gelosamenee custodire dal capitoto, esclusone lo

sleiso cardinule arciprele , e quahivoglia ultra per-

sona , o socictd esislente nella stessa basilica , e che

nella solennitd dell'anno se ne debba adornare la im-

magine. L'allo e stipolalo entro la cappeltu di Sisto V
di felice memoria present! Silvio Antoniano maestro di

camera, e Diego De Campo cameriere segreto del sommo
pontefice. Viene anche riferito dal ])e Angelis al capo VI
det libra XII, ncl quale capo dcscrioono pure tc altr e

gemme che ornavano la Santa imagine.

E deplurevole I' aggiungere, che nel sacco di Bor-
boneera stato nel piii barbaro modo saccheggiato il tesoro

libcriano , cosi il chiamaoano per la straordinaria

quantitd dell'oro, dell'argento c delle gemme, che con-

teneva: argomento bellissimo della romuna pietd.

(5) Delle gtoriose tnemorie della beatissima vergine

Madre di Dio, gran parte delle quali sono accennate

con pilture statue cd altro nella maravigliosa cappella

dei Borghesi da Paolo V edificata nel colle Esquilino.

Roma appresso Guglietmo Facciotto 1616.

Descrizione slorico artistico morale della perinsigne

borghesiana cappella eretta nel monle esquilino dal

sommo pontefice Paolo V ecc. redatta dal sacerdote ro-

mano Luigi Porlelli cappellano paotino di Roma tipc-

grafia Contedini 1749.

(6) La prima fu canonizzala da Paolo V net Va-

ticano il 29 di maggio 1608 anniversario delta sua

coronazione, e il secondo netlo stesso luogo il 1 di no-

veinbre 1610, festa di tutti i santi.

INFI.L'E.^ZA DELLA VITA IlLRALE SULLA SALUTE

Ilominum generi uni-

verso cultura agrorum est

salutaris. Nulla vita bealior

esse potest

(Cicero de Sencclute).

lo non sapro mai condaiinare quel naturale al-

lacciimonlo che lulli gli uomiiii senlono per !a vi-

la. Non e qacsto uno dei jjusli passeggieri, non una

delle vive passioni doH'ola, o delle circoslanzo, ma

c un senliinenio inijiresso da Dio ne!!' inliiuo del

noslro cuore. L'anior della \ila e uno del doni suoi,

e quali afTeKuose ragioni ehbe Egli in veduta per

acrordarcelo? Guidali da (juesta, dolce, cd innocenle

tendenza, senlianio la neccssiia impcriosa di prov-

vedere alia nostra conservazionc , ne facciarao di

essa un sagro dovero, conoscianio le difficolla nel rc-

primere lo srcgolale inclinazioni, poichii non awene
alcuna clie facendoci cadere in ([ualche cccesso non

possa abbreviarc i nostri giorni.
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Tulli gli uomini dunque sono obbligati d'impie-

garc ogni mezzo conveniente per conservare un bene

taiilo prezioso quanto e la vila, ed uno dei piu ef-

ficaci , o salubri e senza dubbio il soggiorno dclla

carapagna. Difalti e ben felice colui che rilrovan-

dosi per la jtropria condizione piii avviciiialo a!

seno della naiura, rinviene i suoi piaceri nella sem-

piicilii dei canipi , nei suoi Iravagli , cd il fine a

cui <• destinalo. Slabilitosi ove ha la vera sorgente

!a giovenlii, la sanita, e la fulicil-i, il suo corpo, e

la sua aninia vivono nella piu perfella armonia e

Tamabile candore, la pura gioia accompagna i suoi

passi , i pensicri , ed i lunghi anni. Se si volesse

fare il dcttagiio dei principj accessorj alia salute
,

ed alia vita longeva , converrebbe formare i! qua-

dro della vita campestrc. In nessuna parte come
nella campagna si riuniscono vivamenle tulte le qua-

lila cbe vi concorrono in quanto e che circonda

I'uon'.o, e quanto e nelluomo stesso lulto lo porta

diretlaniente a questo fine. Uu orizonte che estalico

si ammira , ed in cui lutlo il divino si contempla

del cielo , degli asiri , e della terra per lusingare

tuiti i sensi, un esercizio moderato, un nulrimento

frugale, lo spellacolo d'una brillanle alraosfera , il

riposo , (utie cose che inlluiscono a mantenere la

florida saiule. II luraullo, I'agitazione di spirilo, il

lusso , e la depravazione della Cilia aliinenlano la

mente ripiena di collera , e rancori. D'allrondela

vita rurale da all' uomo dolceraenle un carallerc

cbe gli e necessario per bandire dalla sua anima

le passioni volgari , e di quanto e fuori della sua

nobilla. In tal guisa apporta quella inapprezzabilc

serenita, e quella eguagiianza di funzioni individuali,

lanto favorevoli alia conservazione della vita, pre-

senlando un cumulo di belle speranzc. Non fia dun-
que meraviglia che gli csempj d' una lunga e flo-

rida vecchiaja si rinvenghino Ira quelli che sieguono

un tal sistenia di vila, il prirao, ed il piii connalii-

rale deH'uomo, lo slato acquisterebbe senza dubbio,

se una gran paric di persone occupale inulilmentc

ad impieghi inconcludcnti , e forse ancora dannosi

alia societa, ed economia pubblica , rivolgessero le

inani aile lavorazioni agricole, quali apporlcrebbero

immense ricchczze al Governo, ed ai quali un inte-

resse econoraico, e politico si dovrcbbc assai calco-

lare. Vero e pero che non tulli possono esserc pos-

sessori di fondi rustici , ne di genio per la col-

lura agraria : ma oh quanto sarebbe a desiderarsi

che anche i Magistrati, i sapienii, ed i Grandi di-

videssero la loro vita in due parti, imilando gli anli-

chi che malgrado gli affari i piii rilevanli dell'Impero,

e la loro severa filosofia, non consideravano come una
occupazione disonorevole di porlarsi per intervalli alia

vila rurale. Svanirebbero le falali conseguenze di una
vita sedcntaria, (|uasi sempre logorata dalla torlura

indcfcssa delle facolla mentali, si dislruggercbbero
tanle chimere, o slrane idee di vana ambizione, e di

ferreo egoismo, non s' immaginercbbe piii il mondo
rircoscrilto fra le mnra del suo palazzo, acquistereb-
be lo spirito piii di verita, di giuslizia, di equitii,

qualila che distinguevauo i grandi filosofi dell' an-

lichita, c tali prerogrative le doveano al sislema di

vivcre in seno alia naiura. II dilello per i piaceri

campestri si perde per questa vila sempre in an-

gustie, ricolma di affanni, respirando I'ari:! senefica

d'un gabinetlo.

Ma per vita rurale, io non intendo il metodo di

portar seco i libri, i codici, e le carte di Slato, si

e quello di associare una sinipatia di leg^'cre, c me-

ditare ad aria aperia, invcce di pollrirc nell'infin-

gardia. II soggiorno ameno della villa, d'lin bel giar-

dino, d'un canipo ben collivato, ricco di pastorizia

oh quanto ristabilirebbe 1' equilibrio dello spirilo ,

ed il corpo stesso darebbe ogni anno un nuovo vigore

all'organismo, al!a circolazione di umori e del san-

gue, e finalmenle un ristoro alia durala della vila

fisica, e morale. Allonlaniamoci dunque qualche volla

dalla Cilia lumultuosa. Insensali che siamo !... Qual
e mai la ragione cbe siano stall coslruili lanli cdi-

Czj di pietrc si arlifiziosamente inlagliate ? perche

ci nascondessero lo spellacolo del Firmamento, per-

che ci venisse tolto il godimenio dell'aria e del sole.

L'influenza di quest'astro benefico che da vila alle

piante, ed a tulli gli esseri animali, solo nella cam-
pagna ne risente appieno I'anima in mezzo alle de-

liziose colline, ed all'ombra dei plalani, ed allori,

Tuomo gode delle piii benefiche influenze della na-

iura.

(Continua) D. B. Chimenz.

CIFRA FIGURATA

CIFRA FIGURATA PRECEDENTE

La gola uccide sola piii persone

Che la spada, il facile, ed il cannone.
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DIRKZIONE DEI. f.lORNALF

di s. Carlo al Corsu ii. A'i-i

CAV. GIOVA.NNI DE-ANCELtS
directiire-proprielario
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UNA VEDUTA GENERALE DELIA CITTA Dl DAMASCO.

AL SIC. FEDELE AMICI, IN ROMA.

Mio dolce amico

Non so in qual modo incominciare per tesscre il

filo degli avveninienti, non ha guari success! in Ge-

rusalemme, i quali sono cosi opposli fra loro, che

confonderebbero qualsiasi scritlore, seppur fosse piii

ricco d'imraagini d'un Annibal Care. Cio non ostante

mi provero, ma bada bene di non isferzarmi colla

tua ragionata critica ,
poiche si tralla di dolentis-

sime, e di tenerissime cose , a cui deve annellersi

I'idea del prodigioso, e che se dico qualche espres-

sione, o non esalla, o troppo leggera, egli e per ef-

felto di mia poca sapienza, e fervoroso Irasporlo di

uu delicato pensare.

Le noviia della mischia net monte Libano fra

Marronili e Drusi sonosi gia sparse rapide in Eu-
ropa, e i saccheggi, e gli incendi, e la sfrenata li-

cenzia de' barbari, vennero narrate da tulti i gaz-

zellieri, lo che riverbero su di noi, che ci troviamo
limilroG, come lo scuoliraento d' un Vesuvio, che

minaccia iugoiare la terra, che gli impedisce il sue
corso. Gia gli animi freddi allerrili, scoraggiali per

I'empie vittorie, che riporlavansi rcpenlinamentc da
quelle orde fra i fedeli cristiani , che popolano le

votle ove posano i preziosi cedri di Saloraonc, piu

non istimavansi sicuri ne' deboli asili, che gli of-
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frono le cilia turche, piii non confidavano nelle fal-

laci forzc delle milizic della inczza luna. Di lempo

ill lempo un' ansanle corricre porlava sinistre no-

>elle; eransi dislruKi trenla villaggi, depredalo, ma-

nomcsso un convenlo, scannali i monaci a pie del-

I'allare, violate le nialrone consacraie al riliro, di-

spersi i cuslodi del marronilico gregge; poscia un

allro ci annunziava guaslo, scempio, uccisione en-

Iro la crisliana cilia, chc porta il nome di Zabale,

ed un allro, che erasi patluito di portare Teccidio

fin sulle rive del Medilerraneo, invadendo Saida ,

cioe qucir anlica Sidnne, ove riposava il sanio Re

Luigi, dopo aver cgli slesso dalo ricello a cadaveri

designati di crocc, i qnali speiide\ano a profusione

il loro sangue per rediniere dairOlloniana schiavilu

le sligmale della umana. redenzione.

Eccoci pill assai av\ ilili, cogilabondi, ed infeiici.

La sera, appena il sole erasi ascoso fra le rupi della

scarma Giudca, per allonlanarsi pure dalle arene

de' Filislei, a luffarsi net mare, appariva verso N-

Ovesl un' imraensa comela, che precipitavasi daH'allo

emisfero , sparpagliando la sua gran coda a forma

di ventaglio , e che dopo poco spazio spariva per

rimostrarsi la seguenle sera piii lonlana e piii opa-

ca , e per iasciare di se come un' indizio dell' ira

divina, e un niislerioso segno di [)rofeliche senlenze

di doglia, e d'afTanno. Ogni di piii imbaldanzivaiio

inlanlo i vincenli Driisi , e dovunque porlavano

r orrore della desolazione, i loro barbari eroismi

lasciavano come una slriscia di fuoco divoratorc, un
eco terribile della fama acquislala , un moslro di

gloria, che facea prevedere mali peggiori. — E cosi

avvenne. Cento nunzi spiccarono dalle valli dell'An-

li-Libano per farci sapcre , che Damasco , la bella

cilia della scrillura, la capilale della Siria, la palria

dell'aposlolo S. Paolo, in un baleno , come loccala

da mille e piii folgori insicme fu inccndiala, sfor-

mata , e si profondnmenle offesa, che non lasciava

di se stessa , chc le Iraccie della piii vasla trage-

dia. Come dcscriverc qucllo chc raccogliamo dalle

alTannale lellere che scrivono a parenli di Gerusa-
k-niDic i superstili svenlurati della piii enorme scia-

gura ! (;hi dipinge fuggita la sua numerosa fami-

glia smoria, sbigollita, spaventala di qu.i di la scnza
guida , inconlrare il furro omicida, ed iiigombrare
livido cadavere lo slretlo calle sn cui formicolavano
niigliaia di barbari inferocili, fanalici a porlar fiam-

nic e morle per ogni dove. I crisliani erano il ber-
saglio de' forsennali, ma i crisliani non stavano colle

niani alia cintola ad aspellare il carnclice del fu-

rore di quelle belve. Dove costoro inconlravano re-

sislcnza piii inferocivano, ed a cenlo a mille cade-
vano le vittime sollo I'acciaio de' furiboiidi. II con-
venlo de' Religiosi Francescani fu preso di mira ,

poicho quel miserelii in lanlo Irambuslo , proni a

pi6 del Sagraraenlo irnploravano la Diviua miseri-
cordia , ed ivi scaglialisi que' scellerali esecrandi

,

come strascinali dal Satana di Maometlo , ardere ,

disiruggere , ncciderc con colpi di pislola , di pu-
gnale, e di sciabole lulli i Religiosi inermi e sup-

plicanti , ridurre in un globo di inanimala cenere

tutlo il convenlo , la chiesa , le sacre suppelletlili

fu un solo islante. I Religiosi greco-melchiti ripa-

ravansi sollo la grave volla d'anlico chioslro, e lutto

in un punio il sentirono crollare, rompere, caderc

che solo baslo ad essi un momenio per raccoman-

dare la fuggiliva loro anima nelle braccia del Si-

gnore. II quarliere de' Crisliani e un raucchio di

sassi; cadaveri d'ogni sesso, e d'ogni ela, o trapas-

sali di ferro , o colpili dal formidabile projettile

d'arma da fuoco, son muli teslimoni del piii nero

misfallo. Alcuni ilaliani aggrupparonsi alforno al

loro console , e con cuore di leone affrontarono il

Ireinendo nemico ; messe terribile lagliava la loro

falce di morlej ma sopraffalti dal nuniero, i corpL

miserandi giacevano esanimi , e le generose anime
volavano al Cielo, per oltenere la paima del mar-
tirio dalo loro dalla numerosa orda d'iraimani per

aver Iroppo ben soslenuta la santa Rcligione. Catto-

liea, e I'onore d'ltalia.

Era il 18 Luglio , ed alle ore 4 e mezza pome-
ridiane, e turclii, e crisliani, d'ogni rilo, e lo stesso

Basciii, slavamo sopra un poggio, il quale e unico

in Gerusalemnxe che sia coperto di vegelazione , e

di alberi d'ornamcnlo, inlenii ad osservare I'ccclissi

della luna col sole. L'n mio isircmentino astronoraico

a qiialtro lente di diversi calori, occupava gli oc-

chi di quanli volevano vedere; quando giunse a me
un dispaccio, al Pascia un' allro. Aprii di frella il

mio, c vi rinveuni la croce di cavatiere di S. Gre-
gorio Magno , che mi inviava il Sovrano Ponle-

lice: apri il sno il governalore di Gcrusalcmme, e

vi lesse il massacro di Damasco. lo dovetli repri-

mere la mia imincnsa consolazione, poicbe troppo

slrazianti erano le parole di quel foglio. e colla raia

decorazione non baslavo a vincere l' orrore per la

macellaia popolazione , nc ispirare coraggio negli

afllitlissimi cuori de" noslri amici. Ci separammo, e

lacemmo; Divisi e soli ognuno si pbrlava nelle case

a parlecipare alle proprie famiglie il dolore del fu-

neslo aniiunzio; ma io, io, si, che polevo anchc con-

solare la mia consorte, e la mia niadre; io moslrai

loro la croce, ed il breve, sul quale impressero mille

tenerissimi bagi, bagnarono di lagrime di gralitudine

quclla croce, e dimenlicarono per un dolcissimo islan-

te di affeltuose espansioni, gli orrori che ci erano vi-

cini, il timore. di una carneficina anche in Gerusa-
leinme , lo spavenlo di una morle crudele fra gli

s[)asimi della barbaric de' Iracolanti infedeli. Ma
che ? Baslava forse quesla prova di coraggio, e la

speranza di una calma, che si desiderava altamcnle,

tna che neppur dava segno di squarciarc le tene-

bre, che I' involgevano occultamenle al nostro avi-

dissimo sgua/do ? No, non baslava. II Sig. Giuseppe,
Pizzamano, console d' Auslria in questa Santa Citla

uomo di delicali ed onesli costuini, giovine ancora
dell'ela nia non <lcl senno, ornaraento il piii hello fra i

rapproseiitanti delle corti straniere, amico giovialc,

padre de' poveri; quest' nomo e colpilo da feroce in-

fermila, e in pochi di spiiito al scpolcro. Qual lutto,
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oh Dio ! si sparse in Gcrusalemnic il giorno dclla

sua morte ! Qual gomilo di terrore aggiungeva (|ue-

slo alia nolizie fuuesle dello sccmpio di DaiuS'ico !

Qual miserostalo era quello di lulti, cbc limorosi,

allerrili non sapevano cho farsi , c pendevano fra

iiiille opposti pensicri.

lo, come lutli gli altri, era accollo nel seno dclla

niia piccola famiglia , qiiando inlesi venire a me
luolla gente. Eglino si affollavano a vencrare Tillu-

slre conlrasegiio dclla i)onta di Pio IX per me suo
servo uhimo fra lanti, che hanno I'onore di bagiargli

il sanio piede. Oh ! quanto giubilo in' inva>e ! In

poco spazio la mia casa era plena di cristiani, e di

turchi, e di persone d'ogni celo, che reslavano sba-

lorditi ad ammirare una cosa del Papa; si, del Papa,

in que' giorni che si esterminavano i cristiani, che

s'incendiavano i convenii , che si distruggevano i

sacerdoli , che si uccidevano le sacre vergiui, che

si sparpagliavano gli arredi del lempio, che si coni-

mellevano barbaric, e crudella enormissirae, in quei

giorni raedesimi giunse un breve del Papa, emanate
tin dal 28 Febbraro con croce dell' ordine cavalle-

resco, ed in que' giorni appunlo vi giunse non per

dare a me solo il contenlo d'un insigne onorilicenza,

ma per inspirare terrore agli inumani, e risparmiare

a Gerusalemme , alia citla dove ha sparso il suo

sangue il Signore del Mondo la distruzione, il do-

lore, I'eslerminio di coloro, che si consagrarono a

conservare le sacrosanle memorie della passione del

rigliuolo di Dio ! Ah ! si Fedele mio, oggi lutlo e

linilo e senibra che queM'onoritica insegna sia stato

il miracolo , che ha trionfalo del peccato , ed ha

schiacciato sotio il piede I'idra nefanda del ferino

istinto. Oggi si e aperto il cuore alia speranza; gia

balena sull'orizonte una scintilla consolatrice di pa-

ce; eppurc... Oh Dio !... son lanlo soffocati gli animi

dair ineluttabile polenza dello spavenlo, che non

sembrano trovare donde aCfrancarsi per riordinare

la scompaginala lor forza. Ma speriamo , e conti-

diamo in Dio , a cui si sono gia volli i Religiosi

Francescani con un Iriduo di penilenza, nella Chiesa

di san Salvalore, invitandovi lulti i Callolici lalini,

che vi accorsero in folia, e pregarono, e piansero,

e facilmente riportcraiino la Grazia. —
Allendo tuoi caralteri, che mi conforlino ; salu-

tami lulti gli amici, e credirai qual sempre fui

Gerusalemme 28 Luglio 1860.

Tuo vero amico
Pietro D. Gain.

INFLUENZA DELLA VITA hURALE SULLA SALUTE

Continuazione e fine V. pag. 223).

Rivolgiamoci alia vencranda antichita. Cincinnalo

dall'aratro sali agli onori di esser creato dal Senalo

Romano Diltatore ,
quinJi generale d' armata ; ri-

tornd dopo la villoria da esso riportala a collivare

il campo, c li buoi.

Varrone, Calone il censore, Columella che rego-

lavano i piii gravi affari dclla Repubblica, visiia-

vano spesso le loro possession! , ci hanno lasciato

opere portentose di cTlti^azioiii agricole. Columel-

la 12 libri conccrnenli luito quello che puo riguar-

dare tulle le pianlc,ed induslria campeslre, souoii

le descrizioni di lulli gli aniinali che inleressano

per la\ori ruslici, le invenzioni di lanti slromenli

per uso di cauipagna giardinaggio, costruzioni ru-

ral!, qnclli per la pastorizia , quali opere tutte in

lingua lalina. Catone formo un Codice « De re ru-

stica, capo d'opcra di antichita roniana, e un Codice

che fin a qucsto punio e assai consideralo. Varrone

sul inedesiino modello. L' Impcralore Giustiniano

pubblico in greco Lvgcs agrariae. Cicerone spesso

visila^a i suo! fond! ruslici al Tuscnio, si tratlene^a

a scrivere lellere agli amici in Roma, leltere che sono

fra le nostre mani ,
quindi Lucullo , Sallustio , c

lanii allri ricchi Senalori , Patrizi , e spesso anche

gl'lmperator! passavano i giorni nei conlorni di Ro-
ma, andavano a Brindisi, in Siracusa; in Sicilia vi-

silavano i Proconsoli delle Provincie che menavano
una Vila tutta rurale. Al presente gl'inglesi, i Grandi

del Regno, passano dall! p!u strepilos! affari del

Parlnnicnlo alia campagna, e questo nel medesimo
giorno, anzi i ininistri di Stato mandano i lore voti

nolle Camere, c Tribunal!, sciiza che siano presenli

tania e la passione di slarseae a beare fra i pro-

fumi del fior! , e di un ben csserc in vero ragio-

nevole. Oh quanto felici erano gli uoniini dci prioii

temp! che vivevano in seno all'innocenza , ed alia

gioja ! Oh se I'uomo conoscesse la sua vera felici-

ta ! . . . La natura non Tha riposta nella Cilia che

non ha luce; quesia chiara luce e nella sola campa-

gna, a commodo di tuUi, e colui ancora che non la

ricerca , ve la rinviene. Lc ricchezze della natura

formano i suoi tesori, e le spighc, e le frulta dal

sole maturate , sono il di lei oro, gli alali cantori

nasco>li nell' albero riuniscon per lui le piu bril-

lanti oichestre. Qui i piaceri li dislribuisce la na-

tura, I'arle cheli imita non azzarda che raraniente,

e con timidezzadi av\ icinarvisi. Povcrta della cam-

pagna oh quanto sei ricca ! Se la fame si fa sen-

tire, ogni stagione dislribuisce profu^amenle i suoi

doni per sodisfaria, I'aralro serve di tavoia, il verde

fogiiame avviva il color delle frulta che lo ricuo-

prono, I'acqua di nil limpido ruscello tien luogo di

vino, e prcsenta la piii pura bevanda unica sorgente

per la sanila. II suo dolce mormorio invila al ri-

poso, nel menlre che la lodolella , ora vicina alia

terra, ora nascosta fra le nuvole fa senlire il suo

canto , e volando rapidamente ai noslri pied! va a

nascondersi nel suo nido in mezzo ai solchi. Ed una

vita piena di si grandi bellezze polrebbe essermi

indifferente ? Disprezzero i doni del Creatore? Xo...

amcro la vita. Questa dolce inclinazione m' ispirera

il dcsiderio di conservare i raiei giorni, di nou al-

terare le mie forze, e di procurarmi uua mediocrila
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tranquilla, c sicura. Amero semprc la mia esislenza

uniforraandomi ai disegni della Divina Provvidenza,

non abborrird la morte, ne mi spaventera il di lei

aspclto e lerro fermo nel raio cuore che il fine del-

Tuorao redo, non e che i'ingresso ad una vita bea-

ta, capace sola di corrispoiidere alia inimensita dei

miei desiderj.

B. dott. Chime nz.

suiulacro della dea vesta.

AL SIC. C\V. GIO DE ANGELIS DIRETTORE DELL' ALBUM

Roma 21 agosto 1860.

Con piacere rimetto alia S. V. alcuni capiloli

d'un mio nuovo lavoro sullc Antichitd romane, per-

chc, quanli; volte il creda, vcggan la luce nel gior-

naie palrio, che da venli sclte anni saviamente di-

riggc. Me le profcsscro obbligatissimo , sc avvcrra
che qucs(e poche mic idee, sopra un lema cosi in-

tricato, per suo mezzo non vadan perdulc, ma pas-

sino un giorno alia discus.sione di coloro che ver-
ranno dopo di me. Non prelendo oh' esse sien in-

leramcnle senza cccezione , che allora non le pro-
porrei come saggio; ma nutro spcranza che da esse

emani un qualche lume non disulile a chi con pcr-

«everanza porra I'aninio in cosit'atli studi. Non use

a vendere la mia penna, posso accerlare i lettori,

onde nel biasimo non feriscano invano, che neppur

conipero i pensieri allrui e molto meno mi do al furlo

di essi. Queslo dico, imperocche io so che alcuno

pariando del mio Ragionamentu sul Foro romnno che

nell'anno decorso deiti alle stampe, voile lusingarmi,

per non dir allro , coll' afTermare che in quello si

propugnassero viele idee di un illuslre Professore,

morlo da parecchi anni e ch' io non conobbi mai e

che nulla scrisse o pubblico che fosse di queslo ar-

gomento.

Basli questa dichiarazionc, che piii nol comporla

la mia natura; nienlre la mia divisa e sempre, ve-

nerazione per chi mi precedelle in quesl'arduo cam-
mino, gratiludine a chi arride a' miei sfor/i, stima

verso coloro, che non credono inulil pompa le mc-
morie avilc c gli anticbi monumenli.

Ella, sig. Cavaliere, per quesli due ullimi tiloli

ha diritio che, come per Io passalo, io mi prolesli e

confermi

Suo de\ino, obbliiio servilore

Camillo Ravioli

I monumenti , che dalV epoca anleromana al cnder

dell' Impero .«' innalzarono suUa parte priticipale

del colic Palatini) e nell'area del Foro Romano sino

alle [aide Capiloline ed alia viva del Tevere , de-

scritli del cav. Camillo Ravioli.

INTRODUZIONE

Ove si prcnda a considerare, sulle aulorevoli Ira-

dizioiii dellc anlichila romane, qual sia la parte del

sacro suolo della clerna cilia , la quale piii d' ogni

allra si concilii I'allenzione per le venerande me-
morie de' prischi tempi, ognuno facilmente si per-

suade che il colle Palatino raccoglie in se tal messe
abbondanle di monumenli di ogni epoca che di leg-

geri si aliira Io sguardo degli Archeologi, in pari

tempo che induce liraor neH'animo non sia a venir

meno la buona volonta solto la grande mole degli

avvcnimenti, per lunga eta succeduti e dalla sloria

regislrali, pe' quali lanle variazioni avvennero negli

odifici innalzali sopra cosi breve spazio di terrene.

II colic Capilolino, e la valle inlerpo-sla fra questo

e il Palatino progrcdendo sul Tevere, di prospelto

al colle Gianicolo, e suolo non meno degno d'osser-

vazione; ed ivi si racchiudc quanlo di piii venerando

e solenne ebbe I' anlica Roma. Di quesle regioni ,

delle quali mollo dispularono gli Aniiquari, fra le

varie senlenze , ie descrizioni furono men vaghe e

piii rirchc; ma del Palalino che disscro e delermi-

narono essi ? L'cpoca imperiale, della quale avanzano

tutlora alcune reliquie qua o la, fu sola c conside-

rala e irallala, l'cpoca repubblicana fu poco osser-

vata, la reale appena accennata, la romulea apprez-

zata solliinto per la posizioiie della Romn quadrala
e per la delerminazione del pomerio di Roniolo ,

ranleromulea Irascurata, come se lullo fosse favola

I
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od inccrtezza nel periodo , dei priini abilalori di

quoll'altura noii meno che delle adiaceiiti rinomate

colliiiu. Ma perch6 cio ? Non fu sul Palalino che
priinaDieiilc dimorarono i Siculi, e poscia gli Abo-
rigeni ed i Pelasgbi, cosi fainosi edificalori di luu-

ragIic?Non vcnne Evaiidro co'suoi Arcadi, in I)uoiia

pace del re degli Aborigeni Fauiio, ad auiiientar su

quel colie la cilta, a fondarvi ad orienle I'arce cd

allri sacri monumenli nel piano ? Egli non ospilo

Ercole, che co' suoi Argivi Irasse nel Lazio ? Non
sorse nclle Carine il pago Succusano, donde la Su-
bura ? II lempio degli auspici di Romolo non fu sul

Palalino, sul Palalino egli faccndo le Curie veteri,ed\-

ficando le mura urbiche in saxo quadralo, e designan-

do coll'aralro il pomerio nel basso ? 1 re di Roma non
preferirono a loro stanza piu punli sul Palalino ?

La repubblica non conservo senipre in quel colle c

la via Sacra e le curie di Romolo, e la porta Mu-
gonia e il sacello de' Lari, adornando di nuovi edi-

fici e slrade gli spazi, che davan luogo a nuove co-

slruzioni ? Sollo 1' impero, Augusto e Nerone non si

affalicarono ad innalzarc edifici sacri e profani , il

primo rispellando le memorie del passalo, il sccondo

dislruggendo ogni cosa, onde Roma si abbellisse se-

condo le vedute di ciascun di loro? I Flavl non vi

posero monumenli, di cui parle ancor vince gli sforzi

del lempo dislruggilore ?

In egual modo sopra una velta del Campidoglio,

Salurno non edifico una cilia, che dal suo nome si

disse ? E quando i re degli Aborigeni a\ean irasfe-

rilo lor sede neH'agro Laurenlo , ed Evandro avca

occupalo il Palalino, Ercole co' suoi non fcrnK) di-

niora nella Saturnia, non vi si stanziaroiio c si for-

tificarono i Sabini, eniuli dell' incrcmenlo di Romo-
lo, c sollo i re, Albalunga distrulla, gli Albani non

furon Irani ad abitarvi, menlre nella convalle soltO[;o-

sta, gia ricca di piii antiche memorie, non vennero

sorgcndo edifici monuinenlali, pe' quali essa si con-

verli in Foro Romano ?

OUimo consiglio poi serapre fu quello de' cliiari

uomini che si dedicarono alio sludio delle nosire an-

lichila , quando vollero considerare le reliquie su-

persliti, e sopr' esse e commenii c descrizioni crudi-

lissime comporre; quindi immaginarne il reslauro,

poscia designare il silo de' monumenli coevi perduli.

Che se lalvolia non fu esallo il giudizio loro, la di-

scussione apri la via alle ricerche e al rilrovamenlo

del vero. Siccomc pero gli a\anzi \isibili cbo scr-

vivan di guida furon ogiiora , meno qualche ecce-

zione, dcll'epoca impcriale; cosi fu possibil cosa di

riordinare una Roma imperiale : cd arduo ciincnlo

fu sompre I'enlrar coll' immaginazione sollo il suolo

di una colal Roma per vedervi gli edifici deli'epo-

ca consoiare , aumenlando le dillicolla senipre piii

nell'idear e delerminare quelli dell'epoca reale ed

anteromulea, se non che uno solo ne fu il vanlag-

gio; e quest' e che a mano a mano si risaie ad ela

piii remola,minore e il numero de'monumenli,e di al-

cuni, come capi saldi, in ogni cpoca resla cliiaro e de-

terrainato il siio, sul quale primamenle vennero erelli.

Purlullavia vi vogiiono sempre moile ed accurale

osservazioui per riuscire a coordiiiare una serie di

documenli che dal nolo ci conducano all'ignolo; ed

nicunc voile la forluna arridc piii che un giuslo

erilerio di alcuni falli, o Terudizioiie complela <li

un'epoca, o la conoscenza generale de' monumenli.
Chi ignora , ad esempio, il silo, la forma, I' epoca

della coslruzione del lempio di Vencre e Roma ? E
tulli sanno ch' esso fu costruilo sul disegno di A-

driano e coslo la vita ad Apollodoro, che ne acceii-

no i difelli alio stesso impcratorc. Da Elio Spar-

ziano nella vita di Adriano, da Ammiano Marcel-

lino nel descrivere la visila che Coslaiizo imperator(!

fece ai piii insigni monumenli , esso fu appellalo

Templum urhis. Prima che quesl'imperalore il facessu

coslruire, e fama che ivi si cuslodissero i pegma o

macchine lealrali, che servivano pel prossimo An-
fitealro

; poiche era luogo idoneo a cio, avendo in

quell'arca Nerone cdificalo il veslibolo della Gasa

aurea che si prolendea suli' Esquiliuo, ed innalzaio

il famoso colosso del Sole sollo le sue sembinnzi' ,

il quale, Irasportato nel solloposlo piano da Adriano

medesimo , dette il nome di Colosseo all' anfileairo

Flavio. Ma prima di Nerone su ([uel punto orien-

lale del Palalino quali edifici sorgeano ? Ognnn >a

die, come ci dice Tilo Livio, Romolo sul Palalino,

Remo sull'Aventiuo presero ad inaugurandum tein-

pla
;

qiieslo luogo scoperlo e da scoperia certamonic

non poteva essere ne basso, ne poslo dovunque, ne a

caso prescello. Reslerem maravigliali se colesto Tem-
plum, adatto a conlempiarc il cieio con tutle le di-

scijiline augurali Iramandale dagli Elruschi , fosse

nel silo del Templum urhis ? Perlorhe quel lilolo

chiudeva in se, non laiilo la personilicazione di Ro-
ma, vcnerala qua! dea, balorda solligliezza del po-

liteisrao e ciera credeiiza degli Arclieologi, quan'o

quel lilolo valeva a conservare niemoria dell'anli-

chissimo osservalorio della cilia e se vuolsi delto ton

una equivalenle ed aniica frase lalina. deW Auguracn-
lum writs. Adriano aduuque su qucsia I'erraa tradizione

ivi eresse nel secon<lo secolo deU'era crisliana e del-

r impero il cosi dello lempio di Vencre e Roma i:i

inodo idenlico a quello, in virlii del quale i nosiri

anienaii rifccero la basilica di S. Giovanni in La-

lerano , opera del seicenio , innalzala sopra la vec-

chia basilica, di cui iono superslili appena I'abside,

i! chiosiro e il campanile. Ma si opporra questo vasi-

talo Auguracolo era diviso dal colle Palalino, era

piii depresso di lui, non ne reslan vesligia,ogni anloic

ne lace, Romolo poleva scerre loco migliore. Quimli
non collimando cogli eslremi neccssari presso gli aii-

lichi per prcnder gli auspici, e nn puro sogno deili

iininaginazione ; insoniuia e solligliezza e credcn/a

graluila. — Queslo io nicgo; la scoperia del Tem-
plum urbis , ceo di aniica tradizione conservala da

Adriano con la coslruzione di ([uel suo sacro edi-

licio dedicato a Roma e a Vencre madre di Enea

genus unde lalinum

Alhnntqiic pulres atque altae moenia Romae
;
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ed a noi pervenula per mezzo di Elio Sparziano c

di Ammiano Marcellino, e una verila, cui sono co-

rollarl allre scopcrte di tuonumenli, finora mal noti,

del colle Palatine. Per riilustrazione appunlo di lulti

quesli interessanti oggclli , m'avvisai di formarc il

presenle scrilto, diviso iu capiloli, dei quali ogimno

Iralla un'epoca diversa; per lo che di voita in volla

si vedra Tesistenza , la irasformazione o la dislru-

zione di qualche monunienlo preccdenle, e i' innal-

zamenlo di nuovi editicl sacri e profani , tenendo

per punto di parlenza la parte orienlaie del colic

Palatine, ed allargandomi a uiano a mano verso il

Foro Romano sino alia riva del Tevcre, e ai piedi

del colle Capilolino, abbastanza illustralo dai dotti

lavori degli Arcbeologi de' noslri tempi.

(Cunlinua)

BlBLlOGRAFIA

Memorie funebri antiche e recenti ec. ec. — Padova

pei tipi del Seminario.

E in corso di stampa il 5° Volume della enun-

ciala monumcntale opera intrapresa dall' ab. dott.

Gaelano Sorgalo, colla quale I'egregio Colleltore ha

divisalo perpctuare e diffondere il nome e le virtii

di quelli che giovarouo all'umanita con I'opera dello

intclletto e del cuore. Nobile, utile e santo e il pen-

siero concepito ed allualo con lodevole alacrita.

Molli scriltori <; parecchi giornali lelterari parlarono

dei pregi che adornano siffatla collezione, allalche

reputiamo superfluo aggiungere nostra parole, che di

per se stessa e abbastanza eloquenle essa Opera ad

addimostrarc come sia non solo promovitrice di pieta

verso gli estinli, di cccitamento a migliorare la do-

mestica e sociale convivenza, ma pur anche lode-

vole ed utile in rapporto letlerario , raentre per

essa I'ltalia non che I'Europa ha tesoro di santc af-

fezioni e dovizioso deposilo di memorie deltaic con
purita di lingua e maestria di stile, valevoli a de-

scriverc esatlamente una parte di storia patria.

Annunciando noi la pubblicazione del 5° Volume,
uon voglianio oinettcre somme lodi e grazie sincere

al dotto Colletlore , che superando ardue didicolta

e gravi cure sostenendo, si rese eminentemenle be-

nemerito, |)romovendo il scntimcnlo della reiigioiie

della graliludine, del cullo delle virlii e dell'amor
della palria, c raccomandiamo a quanti hanno cuore
ben fatlo , e sentoiio il debito religioso della rico-

noscenza c dello affello verso gli estinli, rivolgersi

al ch: ab. doll. Sorgalo in Padova, e con necrolo-
giche pagiiie rcndere solenne affettuosa onoranza a

coloro che per niorle furono strappali al civile con-
sorzio , e procurare ad essi quasi un supplemenlo
di vita, |)erpctuaiido la ricordanza dello ingegno e

virtii dei bencmeriti, e riaccendere per siffatla guisa
no' cuori de' superstiti I'ainore a civili c magiianinie
gesta, preparando ai piu tardi nepoli ellicace scuola
di sapicnza e di virtii. —

Questa Opera non s; vcnde ma si da gratis alle

principal! biblioleche d'Europa (1). La stampa di essa

e alimontala dal paganicnto delle sponlanee inscrzioni

fissalo in franchi cinque per una memoria che non

oltrepassi le 30 linee, c in centes. 15 per ogni li-

nea di pii oltre Ic 30. - Chi spcndc per una mt

-

raeria fr 5 ha dirilto allc inloro Volume in cui sl;i

essa inserla.

Evaristo Ab. FrancoUni.

(I) iVe manchiamo da gran tempo in questo Gabi-

netto, onde ne facciam ricordo al dotto compilcitore.

DELLA IMMAGINE DI MARIA SANTISSIMA

VENERATA NELLA PATRIARCALE BASILICA LIBERIANA

E DELLE SUE TRASLAZIOM

(V. vaq. 223).

Solenne processione e collocamento della immclgine li-

beriana nella cappella Borghese.

Una cappclla cosi suntuosa c magnifica quale ab-

biam noi accennalo, non polevasi compierc si presto,

tanto piii che veiiiva dopo I'allra assai bella , pos-

sedula gia dai Borghese nella chiesa della sanlissima

Triuita al Mon'e Pincio (I). Per renderia in lullo

somiglievolc alia sistina Paolo V nel primo anno del

suo pontificato demoli I'aniica sagrcstia, che Ic stava

di fronle , e compiuta la nuova all' eslremila della

chiesa in quella parte che guarda il levanle, lo stesso

papa ne gitlo con grande solennila la prima pie-

tra , ponendovi com' e costume medaglie e memo-
rie (2). Non aspelto che veuisse compiuta (3),|raa non
appena la vide iuoltrata ne' lavori per aiodo, da po-

tervisi in alcuiia guisa oHiciare, punto non indugio

a trasferirvi la santa immagine. Due potentissimi

molivi a cio il sospingevano. II desiderio vivissimo

di vcdere la Vergine sanlissima prender possesso

della rcgia, ch'egli uinile suo servo le veniva innal-

zando, ed il timore che sc non avess'egli compiuta
I'opera si sarebbero forse polute inlrometlere didi-

colta nella esecuzione. Gonciosiacche non di rado ac-

cade che le piii belle e savie inlraprese de' principi

si rimangano vuote, o incompiute, appunlo perche

coloro che le immaginarono, o non riiiscirono mai
a cominciarle, o a dare ad esse il necessario com-
pimenlo.

Nellannosuo ollavo ne diviso il trasporto nella cap-

pella, da lui mcdesinio assai spesso visitala per ac-

celerarnc i lavori. In sostiluzione de' niarmi erasi nel-

r inlerno tutta riccanienle guarnita di arazzi c di

luminarie nel modo il piii decoroso : al che pure
corrispondcva l' apparalo c l' ornamenlo deM'iutera

basilica.

Ordino dunque al cardinale Giaconio Serra (4)

pro-lesoriere gcnerale di tencre a lal One congrega-

I
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zioni col capilolo liberiano, e di slabilire quaiito \n\x

facesse di inesticri per una solennissima procossionc,

con cui ne voleva preceduto il Irasporlo. Fu con-

yenulo il 27 di gennaio dell'anno 1613, ultima do

mcnica del mese , cd il sanio padre benignamente

dischiuse i lesori delle indulgenze, concedendola ple-

naria e in forma di giubileo a quanli o avessero ac-

compagnala la processione o visilala la basilica. I'uo

oguuno di per >c slesso iminaginarc come (ulli si stu-

diassero neiradurnarc di serici dra|)pi, di liori, e di

quanio piii era uopo quelle vie, per le quali pas-

serebbe la divola supplicazione.

Tre giorni innanzi, cioe il giovedi, i canonici ad

un'ora di nolle privalamenle calarono dall'allo della

edicola la sanla immaginc, e fra il canlo degl' inni

c de' salmi la recarono nella sagreslia, e collocatala

in una cornice a bella posia preparaia la riposero

eniro una cassa di cipresso ornaia di oro ; di poi

caulalc Ic lilanie laurclaiic la raccbiusero ncirarma-

rio slesso, in cui si conservavano Ic altrc reliquie.

Prcpalatosi il falto di boon mallino la maggior parle

de' cardinal! c prclati, gli ambascialori delle corone,

i principi , i nobili romani Irassero in lanto nu-

meio alia basilica liberiana desiderosi di venerare

la sanlissima vergine, cbe per soddisfare alia comune
divozionc fu giuoco forza di esporne la immagine

neir allare della sagreslia , ove rimase per fulto il

sabalo , incredibile csscndo il concorso del popolo

di ogni classe.

Nella sera il cardinal Serra conscgno ai canonici

suggcllala in nobilissimo tcche le reliquie di san Carlo

e di sanla Francesca , che dovean pur esse recarsi

in proccssione , e vennero situate nella macchina ,

ove fu acconciata la sacra efligie. Slava sotto di

padiglione ornaio tutlo di velo cremesino e di al-

tri color!, con variali e grandi festoni, da cui pen-

dean fiocchi inlrocciali di oro e di seta. Cantale se-

condo il solilo le lilanie, circa le ore due della nolle

\ennc da raonsignor Paolo di Corle vicario del ca-

pilolo la maccbina coperia inleramente da uu gran

\elo di seta di argcnlo, lasciandovisi nella nolle ac-

cese faci e custodi, com'erasi falto in avanli.

All'apparir della domenica il vicario suddello coi

canonici c il clero tutlo port6 processionalmenle I'im-

magine nel mezzo della basilica. Poggiava su di un

altare a bella posta innalzato, circondato da doppia

balauslra c guardato dagli svizzeri ponti6ci. Pole

ognuno appagare la sua divozione , il popolo con-

templando piii da vicino I' immagine della sua^ Si-

'gnora e comuhicandosi : il clero olTerendovi I' in-

cruento sagrifizio lino ad ora piii tarda , scambie-

volmente succedendosi i primi ai secondi obliata ogni

elichetta di condizione e di grado.

Venula I'ora della proccssione usriron tulti circa

le due pomeridiane dalla porta di mezzo con ac-

cesi lorchi c salmeggiando. Precedevano i monaci

,

ei frali, venivano in appresso le confralernite, i ca-

pitoli delle collegiate e dello basiliche , i musici

della pontificia cappella , il senatore Gabricle Fal-

conio (5), i conservatori e priori ; i collaterali del

Campidoglio, i quali laici nobili ebber I'onore di tc-

nere per tutla la chicsa le candele acccse intorno alia

maccbina, venendo ad essi per la via soslituiti i ca-

valier! di san Pietro e di san Paolo. Ventiquatlro

canonici scell! dalle tre patriarcali, cio6 otto per ba-

silica, dovean sostcnerc il caro deposilo coadiuvali

dagi! alunni del coliegio germanico. Incensatas! la

immagine da monsignor Biondi patriarca d! Geru-
salemme all' uscire della medesima fra le piii vive

acclamazioni del popolo s! udiron salve di morlalelti

e feslevoli suon! di bande c d! campane. Volgendo a

destra ando il p!o drappello a sanla Pudenziana ,

percorse il vico palrizio, ora via urbana, volto per

sanla Lucia in selci, e per la via d! sanla Prassede,

e la lateranense torno alia basilica. Innanzi alle so-

pradelle chiesa sostelte I'immagine posala sovra al-

tar! riccamente vestiti di suiipelleltil!: ai primi sol-

tenlravano i nuov! olio canonici, avendo cominciato i

liberiani e terminalo ! lateranensi: benidicevasi ogni

volla il popolo colla slessa immagine: i soli infermi si

rimasero in casa. Vcnivale appresso il sacro coliegio,

non meno di trenta cardinal! v'intervennero. Fnrono
essi Evangelista Pallotla vescovo tusculano , Paolo

Sfrondaii vescovo albanense, Benedetto Giustiniani,

Francesco Maria dal Monte, Otlavio Bandini, Bar-

tolomeo Cesi, Bonifacio Bevilacqua; Francesco Man-
tica, Domenico Toschi, Bobcrlo Bellarmino, Anto-

nio Zappala, Giovanni Delfino, Carlo Conli, Domenico
Ginnasi, Giacomo Sannesio, Ferdinando Taverna, Sci-

pione Borgbese, Gio: Garzia Mellini, Marcello Lante,

Gio: Baltista Leoni, Fabrizio Varalli, Giacomo Serra,

Gaspare Borgia, Orazio Lanccllotti, fra Felice Cen-

tini, Francesco Sforza, Alessandro Peretli Vice can-

celliere, Odoardo Farnese, Andrea Peretli e Luigi

Capponi. Innumerevole la mollitudine del popolo
,

che per ogni via anziclifi scemare si accresceva. Com-
piutosi il canto del Te Deum intuonato innanzi al

prospetto della basilica, il ricordalo monsignorBiondi

recilo ad alta voce la orazionc e comparti la trina

benedizione.

Paolo V avrebbe assai di buon grado volulo se-

guire la supplicazione, ma ne fu impedilo da non so

quale motivo. Offerto assai di buon ora I' incruento

sacrifizio nel vaticano , e condottosi alia liberiana

enlro nel corelto sopra la cappellina di san Carlo,

e con universale maraviglia vi si trallenne sempre

in ginocchio orando e supplicando, finlanto che non

fu terminala una ceremonia, che duro per piii ore

e cui I'uguale non erasi da gran tempo in Boma ve-

duta.

E a notarsi che essendo la stagione rigida e pio-

vosa, e dubitandosi per I'acqua nel sabato caduta a

seccbi, se potesse aver luogo la processione, la do-

menica apparve si bello il sole , e il giorno fu si

lemperalo e sereno, che pareva una prlmavera. II che

dette luogo a ripetere il nolo distico del posta appli-

cando a Paolo cib ch'egli diceva di Cesare :

n Nocte pluit tola, redeunt spectacula mane:
» Divisum imperium cum love Paulus habet.
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L' iudulgenza per chi visitasse la nuova cappella duro

per una inlera seltimana rallegrata come la dome-

nicn da tempo bellissimo. Venne slabilita nell' ul-

tima domenica di gennaio la commemorazione della

traslazione, perpetuandovisi eziandio per tuda I'ot-

tava la plenaria indulgeiiza.

Paolo V per meglio conscr^ar si preziosa immaginc

la ricopri di una lamina di argento rabescata lasciando

scoperlo il vollo della madre e del bambino, la guarni

di doppio crislallo , fra cui furoii posle le nuove

corone da lui stebso donate e, per vieppiii conser-

varla ki circondo al dielro e d' intorno di mclallo ,

incidendo alia base del quadro quesle parole pavlvs v

PONTIFEX MAXisivs. Ordino inoltre che avcsse in avve-

nire a restar in perpetuo nella nuova cappella, e cosi

aboil per sempre I'uso assai aniico di collocaria nel-

I'anno santo nel mezzo della chiesa. Venendo allora

cuslodila dai canonici, dai confratelli del Gonfalone,

dai milili elvezi, e dai cavalieri di sail Paolo, av-

venivano spcsse quislioni: anzi moltiplicavansi senza

numero allorquando le si poneva accanto I'immagine

del Ssmo Salvalore trasporlalavi dalla cappella di

san Lorenzo, nel modo come abbiamo in parte ac-

cennalo.

A perpctuar sempre piu la memoria di qutsta

sua cappella Paolo V coniar fece dai Mori una me-
daglia, nella quale da una parte vedevasi il ponteficc

col capo nudo e in pivialc, su cui era efljgiala una
processione coll'epigrafe pavlvs v pont. max. an. vim
e neir csergo il prospetto della cappella eolT iseri-

?ione DEI GENITRICI SEMPER VIRGINI. MDCXII.

Fr. Fabi Montani.

(1) / freschi di tale cappella sono del Nebbia , di

cui era pure il Crista dipinto ad olio. Oggidi vi si

ammira la celebre deposizione di Daniello da Vol-

terra posta dagV intendenti dopo la Trasfigurazione

dell' Urbinate.

\2) Eccone la dedieazione. SA.yctae VIRGINI DEI

GENITRICI MARIAE PAVLVS PAPA QVIi\TVS HUiULlS
SERVYS SACELLVM OBTVLIT ANNO SALVTIS MDCXI
PONTIF. VI.

(3) Vi voile circa un secolo
,

gareggiando i Bor-
ghesi nelVabbellirla. La tnensa dell'altare maggiore si

deve alia pield di Donn' Agnexe Colonna moglie al

principe Don Camilla Borghese, il quale avendole ce-

duta Vamminislrazione della casa, la compi in si splen-

dida guisa circa la metd del secolo X VIII.

(4) Di senataria famiglia genovese. Entrato nel col-

legia de' Cherici di camera venne da Paolo V nomi-
nala tesariere nel 1608, e il 17 di aqosto 1611 pro-

mosso alia sacra pnrpora, facendogli ritener quell'of-

ficio fino 1615. Fu legato di Ferrara, interuenne al

conclave di Urhana VIII ; marl in Roma il 14 di

agosla 1623 in eta di anni 53. VaU'esser sepalta nella

chiesa di sanla Maria della Pace, cui da Diacona di

san Giorgio in Velubro avea attata, lascio al sua ti-

tolo un legato di scudi mille.

(5) Fu eletta con breve di Paolo V il di 8 mag-

gio 1610, continuo fino al 1613, in cui eiMro in pre-

latura. Fu cananico del vaticano, referendario di atn-

bedue le Segnature, panente di Consulta: mori nel 1618

lasciando il rtcca sua patrimania all' archiconfrater-

nita della santissma Vergine Annunziata.

(6) Per veritd I'anno della processione non concorda

con quelle della medaglia : la quule forse fu coniata

prima, non prevedendosi I'avvenuto ritardo.
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SILLOGE Dl VARIE ISCRIZIONI

Incise in picira, ovvero sulle muraglie in varie parli di Roma.

[Continuazione V. pag. 207).

PINCIO

IGEA — STATUA ANTICA NEL GRANDE PROSPETTO DEL PI.NCtO.

145

Sotto il simulacro d' Igea dalla parte della piazza del

Popolo.

Defessus studiis negociisve

Si quando fueris labore frangi

j\( velis nimio loca haec udito

Ac mentem recrea amhulatione

Prospectu aut Dominam hincpatente in urbem

Hoc ajo tibi suadeo hoc Hygia

146.

Salita del Pincio verso il mezzo

Pius VII. P. Max.
Apricam in colle pincio deamhidationem

Solo aggesto semitis cxtruclis

Ingentique opere subtus perque amhilum roboratit

A planitie ad clivi summitaton
I'rbis decori et civium oblectamenlo

Aperiendam ornandamque curavit

Anno Sacri principatus XXIII.
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I'll.

8nl Portoiu' di casa Cafari-lli.

loa lines Petrits Cafarelli.

148.

Sul principio di Borgo Pio

Ad pueroriim pontificiae scholae solatium PIUS IX
PONT. MAX. Anno MDCCCLX.

U9.

Via del Babuino n. 9 ucirinlcrno sulla cancellata

del giardino

Hir lib) iriste solum et rarus fnit iucola vulgus

Nunc doinus ampta qiiies porticus umbra lacus.

A. Dott. Belli.

CniTICA STOltlCA

Sig. Marthc'sc (lariiio e pregialmo.

da Lugo 20 Marzo 1838.

Di luUe le ^llusioni o sioiboli da lei proposli ,

sccondo r incorabenza che le venne ab alto, quella

di Arislide ridotio a condannarsi quasi da se ,

parmi la piti opporluna , e come dicesi , calzante.

Badi pcro a fare che nel disegno I'oslrica solto la

])iinta dello scrivenle sia bivalva. Tulli coloro che

Irntlarouo qucsto argotnento in pitlura, posero che

Arislide nel seno d'una mezza conchiglia incavasse

il suo nome colio slilo. Qucsia e tale inverisinii-

glianza che toglie aiTallo la dilicala idea delta se-

greJezza del volo. Scrivcasi il nome , e chiudevasi

I'oslrica, dcpoiicndola neirurna , o consognandola

perche ivi andasse confusa colic aitre: e non nascesse

quindi motive di odiose iniraicizie.

Dal s. c. Salina jiolra ella altingere lutla I' eru-

dizione che desidera su questo punlo. !o I'inlesi tosi,

<• parmi che ogni discrelo dcbha adagiarsi per buon
-.enso in quc$la ppinione: alia quale acccnnai in un
I'pigrammotto concepilo e scrilto da nie Ira qnegli

ancdoti Frances! dello barricale, e delle slrade dis-

sclcialc nel 1830, dilTu>i anche colle stampe in la-

glio d'acciaio. -, Sufl'iagiuin Gnllurum n. mdccc.x\x.

Nomcn acus compuncta nolis foil ostrea quondam
Tessera suffragl; scheda deinde full

Seripla. liecens Gallis ^ulTragi forma fcrendi est

Tramitc rapta silex, impetc jacla silcx. —
Kspcdiciitc perenlorio! suffragio in massal com' ella

ben vcdc, carnio s. jMarchese. Cosi c: senza discrc-

zione non c'e scclla; senza scelta non c'e ordiue di

sorle alcuna. L'uni\ersalila suscilo sempre la feccia,

e la feccia non e buona ad allro che ad inacidire,

come vedremo accadcre cola forse in seguilo. Ma
que' versi immortali di Lucrezio chi li ricorda niai?

o se li ricorda, chi e che se ne giovi ^

Nee magis id nunc est, neque erit nios, quod
(fuit ante.

c anprc.-so

. . . capitis summi praeclarura insigne cruentum

Sub pcdibus vulgi mancum Uigebal honorem.

Nam cupide con'",ulcatur nimis aiile metutum:

Res itaque ad summam fecem, turbasque redibal,

Imperium sibi cum ac summatum quisque petebal.

Inde magislratus partim docucro creare,

luraque consiituere, ut vellent legibus uti.

Nam genus humanum defessum vi colere aequum,

Ex. inimiciliis langucbat} quo magis ipsum

Sponle sua cecidit sub leges, arctaque jura.

e finalmente:

Circumrelit enim vis, aul injuria qucmque,

Atque unde exorta est, ad eum plerumquc rcvertil.

Avvi pero una qualita di volo morale che prepa-

rasi lentamente, e senza pronunziarsi, emerge in po-

tentissimi cffctti. Cicerone lo dichiaro con quel ma-

gnifico periodo del cap. IV. lib. II. De 0/ficiis (cd

Ven IIM). Quamvis enim demersae iint leges alicu-

jus opibus, quamvis tremefacta libertas, emergunt ta-

men haec aliquando aul judiciis lacilis, aut occultis

DE iio.\ORE suffragiis La filosofia civile contenuta in

queste ultime parole e altinta alia culla dell' uma-

nita , sccondo il detlalo che I' istesso Cicerone gia

scrisse, e pose in pralica. Ptiitosophi accedunt ad in-

cunabula.

lo non so Se ci fosse mai chi ponesse mente a

quesia crisi nel'.a vita civile delle nazioni, coH'in-

Icndimonto di ajuiarne il principio d' una morale

naturalc, che come lo zanipillo dell'acqua compresso,

riiiforza nel di)-itto, a misura che gli si conlrasta nel

fallo: e (inisce collo slabilirsi csso medesimo in fatio

palese, c solennemente ricevuto, nialgrado ogni li-

lolo che possa allegarsi in contrario. Ma gli anli-

I'hi nc axevaiio bene inlesa I'occulla potcnza, (|uando

Ira gli ordinamcnti de' govcrni posero per |)rinci-

pale il rimedio deila CENSUBA con prerogative

pprmanenleniente diltaloric. Ba(!a\ano essi a sbar-

bicare per tempo i germogli della depravazione de'co-

slumi, per non avere a deplorare le fatali conse-

guenze de' polilici tramulamenti. lmperocch(^ avcva-

no ben conosciulo die sulla sfrenalezza de' grandi,

il popolo miiiulo escrcita incessanternente una spe-

cie di censura quanto imbelle , allrotlanto severa ,

imporluna, il meglio delle volte giustifirata; sempre

poi nel fine inesorabile, e pcro irreconciliabile.

Se vorrcmo esaoiinarc i pcriodi delle famiglic

1
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iinperiali lino alia Cosiautiniana , Iroseremo die,
quantunquc ciascuno ia)|)eralore arrogaiulosi tntli

i liloli d'aulorilA civile e sacra, \\ accuiDulasse quello

ancora di ceiisore , I' ufTizio della censura o Iravol-

gendosi, o laceiido, propriamcnie vacava. Ma tioii la-

ceva gia la crilica sempre viva della inolliludine ;

la quale iidjva iiominnrsi uii censore die noii Iro-

rava no denlro ne t'uori de'la reggia gia inutala in

un lustrum laiilo di ferocia die di disolutezze.

Sollo Coslaiilino avvenne adunque cio die era

Iroppo nalurale, secondo le preiuesse avverlenze. llo-

ma riollosa e ribellaiite ad ogni parlito spedilivo

di censura , abliaiidonala dal suo capo impcriale ,

res(6 in halia, come de' giudizii , cosi del fare del

popolo. II quale andando pure in traccia d'una cen-

sura die lion fosse una vaiiila di nonie, s'iiubaltu a

trovaria personificala appunlo nclla caita lino allo-

ra pcrcossa a morle ; die vaglieggianilo un regno

iiOD lerreno , gasligava se slessa con Irojipo aperia

conlraddizionc alia (racolante agialezza de' grandi

scopo quolidiaiio della invidiosa critica plebea. Tra
il Capo di cosloro, uscilo da' reccssi del monle Si-

ratli (Surattc), cd il popolo, pole dunque accadere

una mula Iransazioue; in virlii della quale il donii-

nio di Roma (accfala dal lato essenzialmenle opera-

tivo della censura) come cosa di prinio occupanle,

passasse a chi prometteva piii a falli che a parole

•di rislabilirne I'onore, non nieno che il rigore, per

vera e stabile salule pubblica. Ouesla genesi e del

tuUo nalurale: ne (posto ancora che I'avesse il pri-

mo ricco patre) v' era bisogno di palrimonio , o di

dotazione formale dal lato di quell' Autorita , die

trovava il sue conto ad onorare il debole spalleg-

gialo da voli comuni, solo pcrche, secondo i prin-

cipii della dilezione del neinico , lei lenesse bene

edificala presso la genie vili|iesa da essa , c inline

abbandonala. Ed ecco uscir parochi e diaconi, come
nelle agape latilanti, dlrei quasi, fino a quell' epo-

ca: ecco pievi, e popolani a slabilirsi in dipeudenza

di essi con suffragii liberamenle vincolati al uierilo

e alia virlii , specialmente poi nella elezione del

PonleOce sovrano: tnanifestis de virlute suffragiisl

TuKe qucsle cose io volli dire una fiala in latino

a questo modo:

Hinc foedus populi, ct Kleri nullius egenlis

Priucipis officio, rescriplae aul dolis agello;

Ab Conslanlini longinquo leuipore primi.

Moribus indouiilis, nam re censura vacabal.

Hie nbi Roma suas quacumque libidine vires

Extenuabat, opum angusla, alquc augusla Irophocis.

Hanc leuuit princeps Kleri trepidam, atque reliclam,

Castigaturus (jam casligalus ct ipse)

More lideque suos jiromissi ad gaudia cadi.

Discors principibus semper vult esse popellus,

Divitibusque viris plerumque exlegibus omni

Curriculo vitae, el miiiimos lerere usque superbis.

Proplerea dapsi dites, magnique djuaslae

Censurae imbdli cassam gravitate per Urbem,
ludicia elabi jam non potucre popelli,

Qui mire concors Klero, complectilur ilium

Quern fore jam s]ieral prnescnlcm rebus in arctis

'lulorein legum, declinantisque senalus.

Se il regale Saccrdutium cosi cosliluilo fosse il

reltro' d\ Dante, io avrei trovalo per avvenlura il

bandolo della sua nascione, inter veUus et vellus scmn
(occare affallo del suo sviluppo, c del segtiilo. Ma
invcce sono d'avviso che ()uel vcltro sia I'Autorita

imperiale da rislabilirsi in Italia, secondo il sogno
doralo del gran Vale nato guelfo. c morto ghibel-

lino: il quale da colesta parte o invoeava sperando,

o disperava invocando il rimedio ai mali che in

Ire spedili conceiti gia riepilogava il poela Manilio
{Aslronom. lib. 4.) — Luxuriainque lucris emirnus ,

luxuque rapinas. . . . adde et civilia Mia.
Codesti vecchi Liatini quanto la sapevano lunga in

failodi vita civile pubblica. e cosi iVarte political di

cui a' di nosiri vagheggiasi Io scheletro in un eom-
piesso di doltrine assolute collo specioso nome di

scienzn; facendo di meno del sosl'anziale che e I'oppor-

tuuila deH'applicazione, costituliva di quell'arte cc.

Luigi Crisostoino Ferrucci.

ARS VITAE DETERIORIS.

Vivere quis vilam docel liuius temporis? Ars est

Vcl lumide inflari, repere vel fimide.

Ad inetam venies vi, vel virlute modesla.

Qua ralione tones, postea nemo pelet.

.4. C. Ferrucius.

CUR A DEL .MAL SOTTILE (I).

Analiz^ando con ogni rapidila il libro di 31. Sa-

les-Girous, troviamo I'esposizione del suo nuovo me-
lodo di cura per la lisichezza polmouare

; questa

consisle sopralullo neH'amminislrare li medicamenli
liquidi nelli bronchi non a vapori, ma in uno slato

di divisione tale che il mnlalo possa respirarii e farii

cosi pcnelrare nel petto piii fadlmenle che iiello slato

gazzoso; e con miglior espressione, a polo rizzare li

liquidi. L' apparecchio che iinpiega piio essere de-

lerminalo un vaso coniposlo , da dove un liquido

compresso si slancia in zampillo biliforme, che, Iro-

vando ad una data dislanza un disco resislentc ,

sdiizza o si rompu di sopra, in modo di produrre

una polvere liquida tanlo piii abbondanle e fina che

effellua sulla superficie del liquido con una accu-
mulazione forzata di aria col mezzo di una poinpa

(1) Nuova cura del mal soilile folmonare medianle

Vcsalazione di liquidi polvcrizzati e il suffomigio del

catrame di M. Sales-Girou. , medico in capo dei ba-

gni di Pierre funds ec, 1 vol. in 8..° Purigi.
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atmosferica; questa e indicata in atniosfcra sul ma-
nonielro. Ecr,o, in fine, la spiegazione delle diverse

parti dell'apparccchio espresso nella incisione.

A, vaso contenente il liquido da polverizzarsi; —
B, Slantuffo della pompa producente la conipressione

del liquido; — C , manoraetro per indicare i gradi

della compressione, indicato coi num. 2 3 4 5 chc
denotano allretlanle almosfere; — D, il 4 grade, che
non deve mai superarsi;

—

EF;cliiave del zampillo

capillare di acqua; — G, taniburro che dirige la pol-

vere liquida verso la bocca del malato; — H, ru-

binello che da il passo al liquido da polverizzar-

si; — I, vile che congiunge 1' asla I H F al corpo
deH'apparecchio e apertura da dove si melte il li-

quido nel vaso.

II modo di servirsi di questo apparecchio e sem-
plicissimo. Si riempie Ire quarli del vaso A, col li-

quido ordinato dal medico; si produce la compres-
sione inlcrna, facendo alzare e bassare il pislonc B
fino che il liquido sia salito nel manonietro C , al

n. 304 al piu in fine si apre il rnbinello H, e, la

polvere inlroducendosi nella grande apertura del

laraburro G, vi si dispone in modo di riccverne il

torrenle sulle labra c nel naso. Quanlo al tempo e

alia ripelizione dclle respirazioni, alia temperalura
dei liquidi sono lante qnistioni dipendenli dalle di-

verse circoslanze , che il medico solo deve risol-

vere.

II metodo e Tapparecchio di M. Sales-Girous sono
stali i' oggello di un rapporto mollo favorevole di

M. Gavarret all' Accademia di medicina, alia di cui

opinione ci riportiamo. Aggiungiamo che l' opera
sulla etisia e uno studio sapiente e serio, e che sara

letto con inleresse, anche dalle persone eslranee alia

medicina.

{Da la Science pour Tous).

A. Dupuis.

1 tnonumenti , eke dalV epoca anleroman.a al cader

delV Iinpero s" innalzarono sulla parte principale

del colle Palatino e nell'area del Foro Romano sino

alle [aide Capiloline ed alia riva del Tevere , de-

scritli del cav. Camillo Ravioli.

[Contin. V. pag. 229).

Ma per farmi strada all'altrui persuasione e d'uopo'

chc necessariamente ricordi, che due grandi cause
esercitarono la loro influenza sopra la dispersione

dei monumenli dei prischi tempi e sul cangiamento
di faccia del sito, sul quale una volta figurarono ,

donde la debole tradizione od anche I'obblio di essi

nelle cpoche, in cui e Varrone e Tito Livio e Cice-

rone e Plinio fiorirono. La prima che dalla venuta
di Evandro in Italia al sorger della repubblica non
vi furono scrittori profani, tutto racchiudendosi ne-

gli oracoli sibillini , negli annali c ne' comraentari
de' ponlefici, o in allre meaiorie di tal fatla. La se-

conda che gl'incendi a caso o artatamente avvenuti
distrussero c sfigurarouo ad un tempo la piii parte

de' prischi edifici , e il silo ov' essi furono eretti ,

e quasi per intero dispersero le poche memorie delle

origini romane, che si conservavano scritte o scol-

pile.

II primo disastro sofferlo dai monumenli che dal

colle Palatino si cstendcvano al Celio, all'Esquilino

e al Capilolino fu all'epoca della invasione de' Galli,

che si riferisce all'anno 365 di Roma. Tito Livio chia-

raraenle lo ci avverte: Quae ah condita IJrbe Roma ad
cuplam eandem urbein Romani sub regibus primum ,

con:iulibus deinde, ac dictatoribus, deceinvirisque , ac

tribunis consularibus gessere [oris bella , domi sedi-

tiones quinque libris exposui; res cum velustale nimia
obscuras, velut quae magno ex inlervallo loci vix cer-

nuntur; turn quod et rarae per eadem lempora litte-

rae fuere, una cusCodia fidelis memoriae rerum gesta-

rum, et quod etiam si quae in commentitriis ponlifi-

cum, aliisque publicis privatisque eranl monimentis

,

incensa urbe pleraeque interiere (1). Che I' incendio

imperversasse maggiormenle sul Palatino « nelle

adiacenze del Templum urhis, nella via Sacra che in

esso mena\a, e nella Regia che era sulla stessa sacra

via, e provalo dall'essere scomparsa la slalna equeslre
di CIclia o di Valeria, la (juale sorgeva; Contra lovis

Staloris aedem, in vcstibulo S'iperbi domus (2). ossia

In summa sacra via (3), donde discendeva^i al Foro
;

Uionisio cosi nc paria : Cloeliae virgini jus aeneae

statuae dederunt: quam in sacra via, quae in forum
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ducit, virginuin patres statuerunl. Earn nos non in-

veni'nus: scd jam olim incendio propinquarum aedium

aboUta dicebatur {'i). Quest' incendio de' Galli non

solo dislrusse i inonuraenli primilivi, quei dell'epotu

reale e consolare , ma di soprasseilo fe' sopprimoro

ogni legge preesislenle inlorno ai puL)l)lici e pri\ali

edifici, onde loglierc I'irrilazionc nel |)opolo, vaso

di trasoiigrare a Vcio ; cosi , opcrando ciascuno a

talento, non fu piii lenulo conlo della direzione delle

vie, ne di allro : Antiquata dciiide lege, proiniscuc

urbs aedificari coepla. Tegula publice praebita est :

saxi maleriaeque caedendae, unde qnisque oellet, jus

factum : praedibus acceptis eo anno aedificia perfe-

cturos: feslinalio curam exemit vicos dirigendi, dum,

omisso sui alienique discrimine, in vauco aedi/icant :

ea est causa ul veteres cloacae primo per publicum

ductae, nunc privata passitn subeant tecta... (5)

Allro incendio nel 539 \iene annoveralo, ii quale

incominciando nella parte occidenlalc del Palalino si

estese fino ai piedi della arce capitolina: Romae foedum
incendium per duas nodes ac diem unam lenuit: solo

aequala omnia inter Salinas ac portam Carmentalem

cum Aequimetio lugarioque vico : in templis Fortu-

nae ac Malris Mulutae , et Spei extra portam late

vagatus ignis, sacra profanaquc mulla absumpsit (6).

Dopo pochi anni , nel 5'i2 , altro incendio con-

sunse qua e la molli edifici, ed in ispecie Ira ii Foro

romano e la vetia del Palatino che conduceva al

Templum urbis e alia porta Mugonia : . . . pluribus

simul locis circa Forum incendium orlum; eodem tem-

pore septem tabernae, quae postea juinque, et argen-

tariae, quae nunc nocae appellanlur arsere; comprc-

hensa postea privata aedificia; (neque enim turn ba-

silicae crant) compreliensae latumiae, forumque pisca-

torium, et atrium regiiim ; aedis Vestae V'x defcnsa

est, tredecim maxime servorum opera
,

qui in publi-

cum redempti, ac manumissi sunt; node ac die con-

tinuatum incendium fait; nee ulli duliium erat, humana
id fraude factum esse, quod pluribus simul locis, et

iis diversis, ignes cohorti essent {!). Mo\l\ di tali edi-

fici nell'anno appresso furono ricoslruili: Locauerunt

inde reficienda, quae circa Forum incendio consumpla

erant, Yll labernas, macellum, atrium regium (8|.

L' incendio pero die fe' mular faccia agli edifici

della cilia o ne dislrusse ogni vesiigio , fu quello

arlalanieiile appiccalo da depone, il qtiale ebhe ir;

visia di sperdere le meniorie piii anliche per dar

sfogo alia sua libidine di rifar Roma a suo niodo.

Colalc incendio ehbe sede principale sui Palalino.

Ilaqui urbs eo tempore in lantam calamitalem incidit,

quantum nee antea unquam, nee post praeter Gallicam

accepit. A'um mons Palatinus omnino, et ihealrum Tau-

ri , et caelerae urbis duae partes exusiae sunt , ac

innumvrabiies homines perierunt (9). La qual cosa e

conf rmala con maggiori particolarila da allro slo-

rico: Initium in ea parte Cirei ortum , quae Pala-

tino Caelioque montibus eonligua est .,. Sexto demum
die apud imas Esquilias finis incendio factus... vide-

baturque Nero condendae urbis novae, et cognomento

suo appellandae gloriam quaerere. Quippe in regio-

nes quattuordecim Roma dividitur : quarum qual-

tuor integrae manebant, tres solo tenus dejectae. Se-

ptem reliquis pauca tectorum vestigia supererant, la-

cera et semiusta. Domuum, et insularum, el templo-

rum, quae amissa sunt, numerum inire haud prom-

tum fueril: sed vetustissima religione
,

quod Servius

Tullius Lunae, et Magna ara Fanumque quae prae-

senti Herculi Areas Erander saeraverat , aedesque

Statoris lovis vota Romulo, Numaeque rcgia, et de-

lubrum Vestae cum pcniilibus populi romani , exu-

sta (10). Nella riedlficazione poi non si bado mollo

alio slalo anlico de' nionumenti ; si reslauro, come
sopra suolo di nuova fondazione, con ordine pero e

con magnilicenza , che prima non v' era : Ceterum

urbis quae domu'S supererant, non ut post Gallica in-

ceiidia, nulla distinetione, nee passim erectae: sed di-

mensis vicorum ordinibus, et talis viarum spatiis, co-

hibita aedificiorum altitudine, ac patcfactis areis, ad-

ditisque porticibus, quae frontem insularum protege-

rent (11). In queslo Auguslo lo avea precedulo, senza

ricorrere empiamenle ad incendi ; cd e reslato fa-

moso il dcllo , da lui in morle ripetuto : Romaia

se terream aecepisse, lapideam relinquere \i'l). — Ur-

bem la'eritiam reperi, relinquo marmoream (13). Ed
e a nolare che qucsli, nella parte del Palalino cbe

era Ira il Foro romano e il Templum urbis, spazio

che per inlendersi meglio, si polra dire: lu sajtima

saira via, modifico la via Sacra, faccndo il rellifilo

di e.ssa dalla regia di Numa, ascendendo fino al po-

slo dell'arcn di Tito, e discendendo poscia nel ver-

sanle opposlo inconlro alia mela sudante. E cio

awenne dopo cbe s' incendio presso il Foro e il

lempio di Vesta il porlico di P. Emilio nel 740: Pauli

Porticus incendio ubsumpta est, ignisque ab ea ad Ve-

stae usque crassatus, ila ul sacra a Vestalibus (nam

earum summa sarcrdos exeaecula fuerat ) reliquis in

Palatium sinl Iranslala... (Ii). Laonde, perche le Ve-

slali Qou si trovassero in ntiovi pcricoli d'evenlua-

lila eslerne, nell'anno appresso loro dono la Regia,

ove abiiava il Re sacriliculo, rese publica una parle

della sua casa sui Palalino, che abito egii come Pon-

lefi-e Massimo, e col taglio del nuovo braccio di-

rello della via Sacra, tolse ogni comunicazione eslerna

colle Veslali:... Augustus cum esset summus Ponlifex

creatus neque donium publicum accepit : sed

cum omnino publicum esse Ponlifici mavimo habita-

tionem oporteret, suarum aedium partem ipse publicam

esse jussil, ac regis sacrifieuli domum virginibus ve-

stalibus dedit,quoniam earum aedibus contigua erat( 15).

Colali pre* idenze Inlle riuscirono vane; solto Co-

modo prese fuoco per ignola causa il famoso lem-

pio della Pace, coevo dell'arco di Tilo, poiche am-
bedue ereiti dopo la distruzione di Gerusalemme
da Vespasiano. La siluazione di lui porio mol'e di-

screpanze d' opinioni fra gli Anliqnari; imperocche

la necessaria vicinanza dell'allure del Palatino ove il

fnoco giunse e I'incendio del lempio di Vesla Ii ob-

bligo a crederlo esislilo sull'allo del colle a deslra

della via Sacra nuova, per chi dal Foro romano si di-

rigge all'arco di Tilo; quaudo iuvece se da noi s'im-



238 L' A L B U M

luai^ina sull'area occupata poscia in parte dalla cosi

delta basilica di Coslantino, di cui sono superstiti gli

avanzi , con il suo Foro , onde Coslanzo pole ani-

inirare ad un tem[)0 dal Palalino: Et IJrbis lempluin,

Forumque Pac/s (IG), con faciiila possiarao darci ra-

"ioiie come il fuoco dislruggilore dal ialo siiiislro

dclia via Sacra si couiunicasse al deslro
,

poiche

quivi eran con ronTiciiia di Galeno le laberne delle

luerci egiziane ed arabe; clie piii sollo I'avrebbe im-

pedilo il portico scoperlo di P. Emilio, e cola si

dividesse in due parti, asceiidendo il colle lino ad

abbruciar le bibiioiecbe palatine , c discendendo

verso le case del Re sacriUculo e delle Vestali lino

ad incendiare lo stesso terapio di Vesta , lasciando

immune il transito della via Sacra e I'ingrcsso del

Palatino (ino all'aula imperiale. Praeterea iiicendhtm

excitatum in quibusdam aedibus ad templum Pads

pervenit , cunstimptisque labernis , in qitibus merces

Aegyptiorum et Arabum eranC, conscendiC Pulatium,

ubi adeo exusta sunt multa , ut libelli qui ad prin-

cipatum peilinebant omnes fere inlerierint (17). —
Scripsimus ct jam ante commentarium, cujus prio-

res duo libri in publicum sane prodierartt : sed cum

aliis in apotheca , quae ad viam sacrum est , relicti

intercidere, quando Pads delubrum totnm, el ingentes

Palatii bibliuthecae incendio conflagrarunt (18'. —
.... Seu nocturni casu fulminis, sive igni aliqtto

in ipso terrarum molu velut exlrito, totum de inipro-

viso Pads templum consumptum incendio est : quod

unum scilicet opus cunctorum tota urbe maximum
fuit atque pulcherrimuni : idem templurum omnium
opulentisiimum egregieque munitum, rnultoque orna-

turn auro et argento. Quippe universi ferme suas il-

luc divitias, quasi in ihesaurum, congerebant: ideoque

per noctem debacchatus ignis multos ex opulentis egenos

reddidit Sed ubi templum amne consumptum igni-

bus est, totius ejus ambitus plurima quoque et pulclier-

rima urbis aedificia conjlagrarunt. Inter quae etiam

Vestae templum , sic ut Palladium quoque cospicere-

tur .... Quippe raptum id Veslales virgines media

sacra via in aulam imperatoris transtulerunt. Multae

praeterea aliae pulcherrimaeque urbis partes combu-

Stat : plurimosqut dies percagatum incendium... (19).

Queste souo le conflagrazioni cbc piii nolevolmente

danneggiarono gli edilici del I'alatiuo nel rellangolo,

di cui due lati paralieli eran aderenti I'uno al Foro

romano , I'allro alia vallata, ove sorse il Colosseo ,

senza ricordarc gli allri numerosi, die nelle parti

circoslauli avveuncro, come in ispecie I'iiicendio del-

la curia Ostilia e della basilica Porcia ne' funerali di

Clodio, quelli a[)piccali dai Vitelliani sul Campido-
glio, I'allro del Grecostasi verso I'epoca degli Anto-

nini, e della basilica Ginlia ia diverse cpocbej qiiello

originato dai soldali di Massimino in piii parii della

citta , e qucllo avvenulo sotto 1' impero di Carino

con danno degli edilici <lel Foro. Per lo che se Pli-

iiio tin dai snoi tempi ragionevolmente esclamava :

Profeclo incendia puniunt luxum (20), noi con egual

ragione |)Otremo accerlarc con Tito Livio, c coi docu-

iuenli allegati, cbe le mcmorie cbe si conscrvavano

pei pubblici e privati monumenti di tanio in tanio,

incensa urbe plcraeque inieriere (21).

rl) T. Liv. Hist. Lib. VI, cap. 1.

(2) Plin. Hist. Nut. Lib. XWIV cap. 6.

(3) T. Liv. lb. Lib. I, cap 13.

(4) Dionys. Antiq. Roman. Francof. 1586. Lib. V,

pag. 303.

(5) T. Liv. lb. Lib. V, cap. 54.

(6) Id. lb. Lib. XXIV, cap. 47.

(7) Id. lb. Lib. XXVI, cap. 27.

(S) /(/. lb. Lib. XXVII, cap. 11.

(9) Xiphiliiius , Epitome Dion. Cass. Her. Rom.
Lugduni 1559. pag. 200.

(10) Corn. Tac. Annal. Lib. XV, Antuerpiae 1627.
pag. 276.

(11) Id. lb. Lib. XV, pag. 278.

(12) Dion. Cas. Rerum Rom. Lugd. 1559, Lib. LVI,
pag. 764.

(13) Sex. .iur. Victoris, De vita et mor. Imperat.

Roman, in Augusto.

(14) Dion. Cas. Rer. Roman. Lib. Lllll. pag.H)l.

(15) Id: lb. Lib. LI11 1, pag. 705.

(16) .4m//». Marcellini, Rer. Gestarum etc. Lib. XVI
cap. 10.

(17) Xiphilinus, Epit. Dion. Cass. lb. pag. 328.

vl8) Galenas, De Compositione Medicamentorum per

genera. Liber I, cap. 1, Venetiis 1576. Classis V,
pag. 209 verso.

(19) Herodiani , Hist. Lugduni 1611, Lib. I,
pag 39.

(20) Plin. Hist. Nat. Lib. XXXVI, cap. 15.

(21) Tit. Liv. loc. cit. Lib. VI, cap. I.

DELLA 1J1.MAGINE DI .MARIA SANTISSIMA

VEMEaATA .NELLA PATRIARCALE BASILICA LIBERIA.NA

B DELLE SUE TRASLAZIO.M

{V. pag. 223).

Della colonna eretta da Paolo V alia santissima \er-

gine innanzi alia basilica liberiana.

Non conlciilo Paolo V delle dovizie profuse nella

cappclla ad onor della vorgine sanlissiiua, delle ag-

giunle c reslauri alia stessa basilica , in ispecie al

campanile (1) e di essersi incominciato ancor vivenle

il sepolcro a pie dell' iraraagine (2), di cui era si de-

volo, peraggiungerlc eziandio onori ad onori e gloria

a gloria voile nella piazza maggiore della basilica

innalzarle una stalua sopra marmorea colonna : cosa

non mai in Roma vedula. \el cbe piacevasi ancora

d'imitare il suo predecessorc c bcncfallore Sislo V,

cbe innanzi alia Iribuna della ste.ssa basilica aveva
ercllo c dedicate alia croce I'obclisco trovato nel-

I'antico ingresso del niausoleo di Augusio, e che ii

1
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Nilihy attrihuiscc a Domiziano. Perlaiilo ordino al-

rarrliKfllo Carlo Madcrno (3), die ulliinava in al-

lora la hasilica valicana, di provvcdcie a quaiilo fa-

cessc uopo, pcrrhe veuisse qucsia sua \oloiila al piii

preslo «! i-olia dovula magnificenza eseguila.

Ne io mi sazioro mai di lodare qucslo nobilissinio

conccllo di Paolo, collocando la slalua di Maria nol

ceiilio del monte esquiliuo su di uii alta coloniia.

Conciosiacclie, come canio il pocia, quos(a

» Vcrginc cliiara c slaiiiic in cteriio,

Di (|uoslo (cni[icsloso marc siclla

D' ogiii I'cdel iioccliicr lidata guida »

vienc anco dai padri nella colonna simholeggiata.

La colonna infalti serve di soslegno ai dcboli per

appoggiarvisi , c tal e Maria; porge luce ai navi-

ganti i quali vi scorgono nella ciina il faro die gli

illumina , e lal e Maria ; scgna la ^ ia drilla e si-

cura per ginngero alia mela, e lal e Maria. Quindi

alcuni di essi padri la vollcro ralligurala pure nella

colonna die nel deserlo guidava gli erranii isdraelili;

finalmenle in una colonna c aniichissima tradizione

esscre aH'aposlolo san Giacomo apparsa Maria iiellc

Spagne, il cui sandiario in Saragozza e delto della

colonna , lal'essendo il signilicalo della ispana voce

Pillar. Ma lasciala ogni riflessione proscguiamo la

isloria.

A Giiglielmo Bardiolel francesc, scultore di qual-

cbe nonie nella decaden/a in cui si Irovava questa

arte, fu concesso Tonore di modellare la slalua semico-

lossale della vcrgine. La esegui lenenle nel sinislro

braccio il figliuolo , il quale colla niano sorregge

un globo, ossia il mondo; la vergine coH'altro brac-

cio I'indica la sua basilica. La corona di dodici slelle

Ic adorna il capo, grandiosi il manlo e la veste suc-

cinta ai lianchi. Sollo i pie il disco della luna pog-

giala so<ra falde di neve forniale col marnio. II per-

cbe come ognun bcneavvisa venivasi in gran parte

a ritrarre I' iriimacolala. Domenico Ferrari I'u il

fondilore della slalua , delle aquile e de' draghi ,

arma della famiglia Borghese, modellali pur essi dal

Bartholel. E siccome il papa voleva chc si la slalua,

si ie armi fossero doralc ad oro buono, cosi nc fu

dala riiicumbciua ad Annibale Coradini doralore ;

arlisli tulti in Koma a que' Icmpi annoverali fra i

niigliori.

Menlre si modellava e fondeva la slalua provve-

devasi alia colonna. Venne Iratta dalle mine dell'an-

tico tempio detto volgarmcnle della Pace, 1' unica

che ancora si nianlenessc in piedi. Nel le\arla, ab-

basarla, c Irasporlarla fu iiieslieri di grande inge-

gno, perspicacia c falica. E di marmo pnrio lunga

72 palmi, senza il capilello e il basamenlo, scana-

bta , c della circonferenza di palmi 27, di ordine

corinlio.

Ne fu giltala la prima pielra nel 1612 , e nelle

fondamcnla furon posle medaglie di oro e di ar-

gento: fra Ic allrc una col ritrallo di Paolo c i'anno

del ponlificaio, nel rovescio la colonna c il mollo :

^v^DA isos in pace. Venne pur quesia incisa dal

sopraddello Mori, ed e la quarla nella scrie delle

medaglie coniale da Paolo V.

II Madcrno coll' aiulo deirarchilello Gaspare de

Vecchi esegui nello spazio di Ire mesi il restauro e il

lras|)orlo a mezzo degli inservienli della basilica va-

licana, volgarnicnle appellali sanpiclrini. Monsignor

Fa'IIo Biscia, cherico di camera, promosso alia sacra

porpora da Urbano VllI nel gennaio del 1626, pre-

siedelle all'opera, la (|ualc riusci di plena soddisfa-

zione non pur del ponlclice, ma di lulla Rouia. La

\erginc, come Tabbiamo descrilla, poggia su di un

dado rolondo sovrapposlo alia cornice della colonna,

avenle un |)iedislallo di marmo , nel cui plinlo su-

periore sono in nielallo doralo awicendali e colle-

gati con fesloni dello slesso melallo due draghi e

due aquile. II che menlre fa comparire piii lunga

e svella la colonna, rende anco piii bella e maeslosa

la slalua , la quale li scmbra vcraccmenle poggiar

Ira le nubi, e la vedi alia sua volla coperla or dalla

luna or dal sole, che coi suoi raggi 1' indora e la cir-

conda. Effello raeravigliosissimo, e che non mai li ri-

marresli dal riguardare.

Ne' lati del piedisiallo son rilevali qualtro spec-

chi, ne'cui incassi sono incise le segucnii iscrizioni.

Nel prospctlo.

PAVI-VS V rONT. MAX. COI.VMNAM VETEHIS MVNIFICENTIAE)

MONVMENTViM INFORiMl SITV DVCTAM NEGLECTAMQVE EX

I.1UIANIBVS TEMPLI KVIISIS, QVOD VESPASIAN VS A VGVSTVS

ACTO DE IVDAEIS TRIVMPHO ET REIPUB. STATV CONFIR-

MATO PACI DICAVERAT IN HANC SPLENDIDISSIMAM SEDEM

AD BASIL. LIBERIANAE DECOREiM AVGENDV.M SVG IVSSV

EXPORTATA.M ET PRISTINO NITORI RESTITVTA.M BEATISSI-

MAE VIRGIM EX CVIVS VISCERIRVS PRINCEPS VERAE PACIS

GEMTVS EST D0NV.M DEDIT AENEA.MQVE ElVSDEM VIRGINIS

STATVAM FASTIGIO l.MPOSVIT. AN.NO SALVTIS M. DC.VIV.

PONTIFICATVS IX.

Nella parle deslra.

IMPVRA FALSI TEMPLA OVONDAM NVMIISIS

IVBENTE MOESTA SVSTINEBAM CAESARE

NVNC LAETA VERI PERFERENS MATREJI DEI

TE PAVLE NVLLIS OBTICEBO SAECVLIS.

Nel di dielro.

IGNIS COLVMNA PERTVLIT LV.MEN PUS

DESERTA NOCTV VT PERMEAKENT INVIA

SECVRI AD ARCES HAEC RECLVDIT IGNEAS

.MONSTRANTE AB ALTA SEDE CALLE.M VIRGINE.

Nella sinistra.

VASTA COLVMNAM .MOLE QVAE STETIT DIV

PACIS PROPHANA IN AEDE PAVLVS TRANSTVLIT

IN EXQVILINVM QVINTVS ET SANCTISSIJIAE

PAX VNDE VERA EST CONSECRAVIT VIRGI.MI.
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La epigrafe e di mousignor Baldassare Ansidei, i

giambi di Antonio Guerengo, gia segretario del sacro

collegio sotloClemcnteVlll,ambedue iliustri Icllerali.

Paolo V gli aveva chiamati il primo da Perugia sua

palria, facendolo cuslode dclla vaticana biblioleca,

il secondo da Padova, ov'era rilornalo, e gli avova

afTidala la educazione di Gio. Baltisia Villori sue ni-

pote per parte di sorella (4) piacendosl il Borgbese

iin dal principio del suo pontilicalo , arizi da car-

diiiale di avere sempre neila sua corlo uomini dotli

c celebrati , cui non mai tralascio di proleggore
,

promuovere ed invitar da ogni parte.

Desiderando inoltre Paolo V, che queslo sirauiacro

della vergine fosse in ogni tempo onorato, con apo-

slolico breve de' 24 di novembre 1614 concesse I' in-

dulgenza di anni Ire c di allrettantc quaranlene a

cbiunque genuflesso innanzi alia colonna avessc pre-

gato il Signore per la concordia de' principi, per la

esaltazione della santa chiesa e per la eslirpazione

delle crcsic. Delia quale indulgenza fece porre per-

petua momoria in una lapide, che oggidi vedesi inu-

rata d' innanzi alia penitenzieria liberiana.

Finalmente nulla omettendo il pontefice per gio-

vare non solo nello spirituale, ma pur anco nel lem-
porale alia sua carissima palria, voile alia base della

colonna erigere una I'ontana, e circondatala di gra-

dini e colonnetle, vi Irasporto I'acqua felice, la quale
anco dalla hocca di due draghi cade nell'ampia lazza.

Beneflzio assai grande a quei tempi, tanlo piii cbe

ba servito in appresso anco di lavatoio, fintanto che
al municipio romano non e piaciuto di costruirne

uno coperlo c spazioso nella coutigua via della Co-
roncina, sulla cui porta dopo I'arme del senate ro-

mano si legge analoga iscrizione.

Ora non sara dispiacevole I'aggiungere in Appen-
dice la nola delle spese si per la colonna, si per la

fontaoa, come le Iroviamo riportate nella « Miscel-

lanea filologica critica ed antiquaria dell'Aw. Carlo
Fea. Tomo secondo. Roma 1839 presso Crispino Piic-

cinelti pag. 12.

Fr. Fabi Montani.

L'appendice si dard nel prossimo numero.

(1) Era stato edificato, da Gregorio XI, gid canonico
liberiano, nel 1376 al suo ritorno da Avignone, e piu
twite era stato colpito dal fulmine. Cosa continuata
spesso ad accadere

, fintanto che non fu da Pio VII
di santa memoria munito di spranghe tnelaliiche. £
il campanile piii alto di Roma, e la sua piramide so-

pra la lorre e di una maravigliosa sveltezza-

(2) Mori il giorno 28 di gennaio 1621 dopo 15
anni, 8 mesi e I'd giorui di pontificato. Era nelVanno
suo 69. La sola cappella gli era costata oltre a scudi
300,000. Maestosissitne furon Vesequie. V. « Breve rac-
conto della trasportazione del corpo di Papa Paolo V
dalla basilica di san Pietro a quella di santa Maria
maggiore coll'orazione recitata nelle sue esequie ed al-

cuni versi posti nell'apparato {con rami) Roma l&32»

.

TIPOORAFIA DBLLK BELLE ARTl

con approvazione

(3) Carlo Maderno era di Bussone nel Comasco.

Venne in Roma chiamato da Domenico Fontana suo

zio : da stuccatore divenne architello. L'aver compiuta

la basilica vaticana, o guastata, come dice il Milizia,

gli acquisto gran nome. Ebbe la protezione di Pao-

lo V, come Fontana aveva goduta quella di Sisto, e

veniva ovunque a preferenza di ogni altro chiamato:

mori piu che settuagenario nel 1629

(4) Giano Nicio Eritreo nella prima sua pinacoteca

tesse I'elogio dell'Ansidei e del Gucpengo.

CIFRA FIGURATA

CIFRA FIGURATA PRF.CF:DENTE

Ciascun uomo porta in se un gi-ii-di-ce fedele, la

coscienza.

DlftEZIONE DEL GIORNALE
piazza di s. Carlo al Corso n. 433

CAV. CIOVAN.M DE-ANGELIS
direttore-prnprietario
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l'a.NTICO PALAZZO StRVAXZI l.N SA.NSE VERI.NO.

Fia li anticbi edifizi, clie ornano la cilUi di San-

severino non pao dirsi ultimo il palazzo Scrvanzi.

Uscondo dalla sua porla principale si Irova a desira

la gran piazza cinta di porlici, ed a sinistra la strada

dcnominala del Mcrcato, in fondo delta quale fino

a qucsli ultiini tempi vedevasi I' antica porla fab-

bricala neiranno 1386 solto il pontificalo di Urba-

no VI, regnando Carlo da Durazzo Re d' Ungheria,

mentre tcnevano il dominio di Sanseverino mia pa-

tria Barlolomeo Smeducci, ed Onofrio di Cola, sic-

come Vicari Apostolici, secondo che ne fa fcdc I' iscri-

zione, la quale csisleva nel lorrionc soprapposlo alia

porla medesima, la quale iscrizione venne Irasferita

in questa rcsidenza municipale, dopo che quella fu

demolita nell'anno 1853 (1).

(1) Ecco il tennre deU'i$crizioni,che pud dirsi rara,

pcrche a leltere rihvate, e che ho creduto di riportare

qui perche altri la pubblico nell'anno decorso con qual-

che mcnda.

Al nome . de Deo . Amen. . }I . C C . C . XX
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A destra di detla slrada, cd a pochi passi del pa-

lazzo Scrvanzi si vede la casa, ove nacque il rino-

madssimo medico Barloiomco Euslacclii {*) di Sansfl-|

verino, chc fiori iie! sccolo XVI, inventore delle la-
•

%ole analomiclie, appellale poi Euslacliiane, la quale

io volli, che fosse coiiosciula dal tbrastiere con uaa
memoria incisa in piclra, cd iuKsja ncl prospelto,

correiulo I'anno 1857 (1).

Di fronte poi al suddeKo palazzo Servanzi vedesi

I'ampia strada chiamata dcli'isola con belle fabbricbe.

Trovasi in faiti a sinislra di essa il palazzo, ove

ebbero residonza i Governalori Prelaii sin da quando
il Ponlefice Paolo V a ricliiesta di;l luanicipio di San-

severino concesse a qucsia citla [ler governalore un
prelalo della Corle Uomana (2). Qui dimorarono sitio

all'anno ISOS, in cni avvenne I' invasione degli stati

della Chiesa per fallo dei Franctsi ; e qui ancbe
oggi liene la sua reside;iza coi rispeltivi offici il Go-
vernatore dislrelhiale. II prospello di quesla fabhrica

e guarniio dagli slemmi genlilizi scolpili in pictra,

di que' Presidi, che si resero in qualche modo be-

nemerili. Nella gran sala si vedevano'gli slc-mnii di

luKi i Monsignori , che ressero quesla cilia : ma
quesla raccolla si perdelle in lenipo dell' ilalico go-

verno. Piii innanzi s' inconlra il palazzo a Ire piaiii

X . VI . al tempo . de mesaere Urbano Pa
pa VI . indilione . VIIIT . rer/nante . mesaere

Carlo . de . Durazzo . Re . de . Vngharia . de . Je

rusalcm . et . de . Cicilia . et . al tempo . de li

nobili . sengnuri . mesxere . Bartholme
o . de . Smiduccio . et Nofrio . de . Cola . Vica

rii . per . la santa . Chicgia . de . Roma .

(*) V. Album anno VII, pag. 9 [con rume)
(1) La memoria e questa

Qui nacque
Bartolomeo Eustachi
Medico celebratissimo

principe dcll'anatomia

che ftor'i

nel secolo XVI.
il commendato.ie

Severino Servanzi Collio

con q. lapide

ne lasciava ai posteri

ricordanza

(2) La cittd di Sanseverino da remotissimo tempo
aveva il privilegio di governarsi da »e con k proprie
leggi slatutarie

, come cittd libera nominando i suoi
Podestd. Sull'entrare del secolo XVII si giudicu, che

fosse piii nohile e decoroso esser governali dai Prelati
della santa Scde, e per risoluzione del generate Con-
siglio furono dirette le opportune istanzc al Papa
Paolo V , per avcre, coma si ebbe , un Gooernatore
prelato con pieni poteri , come in civile, cost in cri-
minale, e senza alcuna dipendenza dal Preside gene-
rale della Marca. .

fabbricalo dal cavaliere \iilo Margarncci. Amplis-
simi sono i vani, e specialmentc la sala nel mezzo;

la sua corle i. circondala da porlici a due ordini :

la porta principale, le fineslre, i pilaslri, le scale,

la ringbiera sono guarnili da conci di pielra. E tanlo

vaslo queslo palazzo che ad un tempo slcsso nel-

I'anno 1637 vi fu alloggiato S. A. K. il Cardinale

di Savoja, insieme ad altri illuslri personaggi , Ira

i quali vi furono Massimiliano Monlecuccoli, Tabale

Grilio, di Langravio d'Assia , il Duca di Modena
,

ed il principe Rinaldo di lui fralello. Passato ia

proprieia del marcbese Pietro Giacomo Scina, voile

lasciario coa donazione a causa pia del giorno 3
niaggio 1802 in atli del notaro Giannantonio Genlili

a comodo del Seminario, e del Vescovo dioccsauoj

per cui presentemcnlo e abitalo nel secondu piano

dal Vescovo, e nel torzo dai cliierioi del Seminario.

Annesso a qaesto palazzo vedesi I'ailro, non meno
sonluo;o , erelto da monsignore Gaspare Servanzi

maesiro delle ceremonie ponlificie, e che fu prelato

di molia stima presso Urbano VIII , ora del Con-
servatorio delle Virginie, ncl cui prospello veggonsi

cinquantanovtt tiaeslre, ed un balcone rctio da due
colonne di pielra iraverlina, le quali ornano ad un
lenipo il porlone principale. Queslo palazzo ha due
corli a'llxdlile da porlici similracnte a due ordini.

Nel -corlile minore per vezzo di architeilura si la-

sciarono dirimpcllo alia scala due arclii sospcsi, cioc

senza essere posati sopra le colonne. La scala e ampia
e comoda, ed i vani degli apparlamcnli sono vasti,

e ornati da slucchi.

Riconducendoli innanzi il palazzo Servanzi, di cui

si e dalo il discgno , vedesi a drilia della slrada

medesima appellala dalT Isola per il primo il palazzo

Fidili eredilalo dai Lauri, che ne fecero la vendila

ad allri. Le mostre dei due porioni , c delle fine-

slre sono anch'esse di pietra Iraverlina, di semplicc,

ma bella modinatura. Proseguendo piii innanzi Irovi

una casa con slipili nelle porle, e cornici nelle fi-

neslre di pielra gesso, la quale apparlenne in an-

lico ad agiata famigiia cilladina, quale si fu quella

dei Vannucci (I). Sulla fascia dell' architrave della

porta d' ingresso si legge - Divitie (sic) decre>tcunl

sed virtus nobilitat una -. E negli archilravi delle

sei feneslre sono incise varie parole, che dicono es-

sersi quesl'antica casa rinnovala da Bernardino Van-
nucci con I'ajulo dei iigli, e col favore di Dio, e

di Maria (2). Di la della strada, che melta alia chiesa

(1) Nell' elenco delle antiche famiglie consohtri di

Sanseceriuo lasciato dall'ahate D. Bernardino Crivelli

diligfnte raccoglitore delle cose palrie, si legge il nome
di Vannucci. Ho trovato ancora , che un Giacomo
esercito I'u/ftcio, nobile a quel tempi , di notaro dal-

I'anno L502 al 1551, e che ttn Giann Andrea royava

dall'unno 1520 al 1552.

(2) \elta prima fenestra - Berardinus Vannutius.

Nella seconda - Adicantibus (sic) /iliis.

Nella terza - Deo ac ^Aria fautoribus.

Nella quarta - Berard. de Vunnutiis.
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di S. Biagio, sorge raiilica casa Bcai, dove iiel cor-

nicionc a carallcrc niajuscolo sono dipiiilc qucste

parole - l^iphys non venCus in ahum rarbosa densa

trahil -, e dopo alquanii passi s' incontra la casa fab-

bricala dai I'rosperi, quando monsigrtorc Gio: Do-

iiieiiicc) Prospcri era noslro Vescovo, la quale fu poi

acqui-iiala dalla famiglia IMarini.

In foiido alia strada , di cni pnrliamo, vodcsi il

fonle denoiiiiiialo dell' Isola , ai cui lianco si apre

allra strada spaziosa , appellala la via nuova , die

conduce alia citla supcriorc. E qui mellc bene il

sapere clie dal palazzo Servauzi, di cui lenianio pro-

posilo, i'occliio giunge a vcdero anche queslo fonle,

e pero luUa I' amplissima strada ; onde puo dirsi

erello in uno dei migliori punti della citta.

II disegno dalo in fronte a queste paginc dimo-
slra chiaramente rordine archilellonico, a cui ap-

parliene; il come escomparlilo I'edifizio; quanti sono

i piani; e tome decoralo il prospello (1): sicche mi

rcstringero a dire solamcnlc , che le bugne della

zoccolatura sono coslruile da maltoni di grandezza

siraordiiiaria diligentemenle connessi fra di lorn, da

farle ritcnere lorniale da un sol masso; che i capi-

telli dei pilaslri, i quali sorrcggono gli archi dellc

(inesire, sono scolpili in pietra di gesso , e che il

cornitione d di pietra traverlina.

L'iscrizione incisa a graiidi caralleri nella fascia

del cornicionc del paiazzo Scrvanzi (2) ci rende

certi che venue fabbricalo nel 1236 da Antonio Gia-

como Francbi dei conli della Truschia, uno dei no-

stri caslelli , di cui essi ebbero il doniinio, e die

fu demolilo nella [irinia meta del secolo XIII dai

Sansevcrinali , percho gli abitaiori non volevano

preslarsi al pagaracnto di alcune laglie e gabellc.

Questa famiglia si estinse in Sanseverino sul ca-

dere del XVI secolo, ed il palazzo pa;so in eredila

ai conli Ser>anzi (3).

Nella quinta - Domus antiqua fu (stc).

Nella sesta - Nunc vera renover ipsa.

(1) II disegno di delta mia casa paterna venne pubhli-

cato al fianco dell' immagine del B. Bcnlivoglio mio con-

sanguineo, che si fece da me incidcre sino dall'annn

1852, sotto la quale si legge come segue - E/figie del

Beato Bentivoglio da Sanseverino offerta dal conte

Severino Servanzi Collio ai suoi concittadini nel 1852
quando si approvava il culto immemorabile -

(7) Eccone le precise parole - Ant. Jacobus Fran-
cus. J. U. Doc. et. com. scriptis. litt. apostoUcis.

Francorum. genio. a. comitibus. Truscie. f.
curabat.

CCCVIII. olimp. ab. ortu. Servatoris ann. ml.
(8) Da questi Conli deriva la famiglia Franchi che

ha dalo uomini illustri , i quali sono stall di molto

onore a questa mia patria. Ricordero un Leonardo,

che fu dedito alio studio della filoso/ia , della me-

dicina della storia , e lenne catledra di mcdici-

na in Siena. Ritornato in patria tratto rilevantis-

simi affari, e sostenne diffuili incarichi. Fu invialo

oratore a Clemenle VII dalla prouincia Picena per

rallegrarsi della riconciliazione con Carlo V , e per

La scala principale da oltre un secolo minacciava

rovina (9), onde mi delerininai di farla ricoslruire

dai fondainenti, come feci nel dccorso anno 1859 (10).

Nel demoliria fu (rovata Ira le niacerie neU'em-

pilura di una volla un antico piatto di argiila cotta,

del diameiro di centimetri Irentasei , rollo in piii

pez/i. Dopo cho lo ebbi sicomposlo, vidi che vi era

dipinio nel ceniro lo slcmraa gen'.ilizio della fami-

glia Franchi rapprcscnialo, come sono per dire, Vcg-

gonsi iiel basso della larga in campo azzurro tre

mnnti, sopra un do' quali sla ritlo in picdi un' ani-

mate (juadrupedc. NeH'allo tre gigli inrcbini in campo
d'oro, e dentro un cerchio fuori della larga in fondo

bianco si legge u carattore lurchino « Pompeius Fran-

cus comes et miles S. Pelri «. Questo I'onipeo che

forse fu I'ultimo di sua slirpe (giaccbe sino qui non

e riuscilo di trovarne allri ) mori nel giorno 13

apriie 1595. Di questo piatio rilrovalo , come di

rinnovare in name della medesima la sinccra fedeltd.

Mori V anno 1530. Lascio scritto sulk antichild di

Sellempeda un lihro , in cui aveva notato molti og-

gctti venuti a luce dal terreno, dove esisteva I'antica

nostra patria. Detto la vita dei santi Severino e Vit-

lorino sulla scorta di. allra antichissima, da lui tro-

rata in Siena: la vita del B. Bentivoglio , e varie

poesie italiane. Non lacero di nn' Anton Giacomo ,

esimio dottore in legge, che fu dal nostro comu'ne spe-

dito amhasciatore al Ponlii'ice Clemente VII, dal quale

ottenne grazie , privilegi ed onori per la patria no-

stra. Venne create Cavaliere e Conte palatino. Que-

sti c un' altro da quello che fabbrico il palazzo, di

cui favelliamo. Non tralascero un Girolamo invialo

a trattare imporlanti affari da Marc'Antonio Colonna,

e dal Cardinal Trivulzio al Re di Francia France-

sco I, il quale lo fregio della decorazione dell' Ordinc

di S. Michelc I'anno 1532, e gli comesse il privile-

gio di ornare con tre gigli lo slcmma gentilizio. So-

stenne la Nunziatura Aposlolica nella Svizzera sollo

i Pontificati di Paolo Iff, Giulio III, c Marcdlo, II.

Mori I'anno 1561.

(1) In unaperizia dcU'architello Clemenle Monghini,

quando si feccro le divisioni tra i niiei Zii Servanzi,

e confermata da lui avanli il notajo Sufano Salva-

Inri il di 30 dicembre 1797 si notava , che la sculo.

di questo palazzo minacciava rovina.

(2) Questa fondamentale ricostruzionc e ricordata

dalla seguente memoriu scolpita in pietra, ed in/issu

nel muro dopo il primo rampante di scale.

Hunc scalarum ascensum

In aedibus ab Antonio Jacobo Franchi

Truschiae comite exeadijicalis MCCXXXVI
Dein a speclata de comitibus Servantiorum familia

In iuiereditalem acceptis

Severinus Servantius Collius comes

Et eques melilensis

Suis sumptibus iterum a fundamenlis

Erexil atquc exornavit

MDCCCLIX.
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quello che rappresenta, volli cbe due Nolari mi ri-

lasciassero un documenlo da conservarsi nel mio ar-

chivio domestico ; il che fecero solto il giorno 15

luglio 1859, perche con cid ho accresciulo un' al-

tro nome nell'albo dei cavalieri Seilempedani da me
forma to.

Ollre la.scala grande avvene un'alira scgrela
,

piccola ed oscura, che dai solterrani conduce sino

all'allana. Anche quesla scala (perche era prossima

a cadere 6 stata da me del tulto rifabbricata. In

mezzo ad uno de ripiani era una lapide grande in-

cisa in modo che il pavimenlo sembrava formato di

mattoni. Era sospesa in bilico , talche premendola
con un piede in qualunquc parte si alzava, e dopo
di aver fatlo cadere nel trabocchello la persona tra-

dita, si richiudeva da s6 stessa. Era facile esser tralto

neir inganno, perche la scala, come si e dello, era

oscura (1).

Dopo di aver compiula la scala grande nei de-

corsi mesi del corrente anno 1860, volli che le pa-

reti da cima a fondo, quante sono, fossero guarnite

di anlichi rotlami di marmo e di pietra, quali scol-

piti a basso rilievo , e quali a tulto rilievo , mo-
stranti teste, busli, braccia, mani cosce, piedi, vasi,

capitelli cornici, festoni di frutti e di fiori, animali,

frontoni di lempietli , piccole statue o piedistalli ;

oggelti in parte acquistati in diversi luoghi, e in parte

trovali nel suolo settempedano, e da me quivi collo-

cati, acciocche non andassero smarrili (2). Era que-

sti ultimi vedesi nell'ingresso principalc a drilta di

chi entra, una slatua colossale, maucanle di testa,

di braccia e di piedi, alia un metro, e cenlimetri,

cinquanladue , di marmo bianco sopralTino , giudi-

cata dagli intendenti di scalpello romano sotto I'in-

fluenza dclla scuola grcca. II piegare dell'amplissimo

paludamento non puo essere piii bello, ne piu natu-

rale. Mancando di qualsiasi atlributo , nessuuo ha

sapulo invcstigare il soggetto rappresenlato. Qual-

cuno ha volulo giudicaria una Proserpina, altri una
slatua di ra[)porto sepolcrale. Venne scavata a cura

del mio avo conte Marcantonio Servanzi nell' an-

no 1746 nel terreno dove esisteva I'antica Settem-

peda , come ne fa fede I'iscrizione posta sopra la

medesima (3). Ho credulo di far cosa piacevole ai

letlori di questo giornale , dando anche di questa

slatua il disegno, perche sia conosciuta.

Conte Severino Sorvanzi-CoUio.

(1) II pozzo di questo trabocchetto era quadro e pro-

fondo vi furono trovate infisse qua e Id nelle quattro pa-

reti lame di collelli e picche acutissime c taglienti.

Tra i cementi trovali nel fondo eranvi ossa in pezzi

e fra gli altri oggetti due pianelle da donna , assai

antiche, di pelle, punteggiate a disegno, fatte per un
piede gentile, il cui tacco era a forma di cono. Vo-

glio credere che queste ossa, e queste pianelle non siano

un ricordo di qualche tradimento.

(2) Anche V atrio , e la grande scala del palazzo
Collio , che da me si ahita, sono stati ornati di simili

rottami di antichi marmi scolpiti in parte, e in parte

intagliati. E qui volli infisse molte iscrizioni lapida-

rie antiche scavate dal suolo settempedano , e da me
acquistate per conservarle , stccome quelle che meglio

servono alia patria storia.

(3)

D. 0. M.

Domus. orhto. statuam. hanc

Ex. antiq. septemp. minis

erutam

Marcus -Antonius Servantius. fi(.

Gasparis. Sehastiani. nepos

Patritius. Septemp. erexit

V. N. Oct. MDCCXLVl.

1



L' A L B U M 245

SLL MO.NLJIE.NTO DAL CITABEDO BALDLLNO.

II monuraenio fanese dal cilarisla Balduino, lcsl«^

illustrato ilal cliilio inoiifiig. D. Cele^liiio Masclli ,

gli e nn'anticaglia da fame ciiuolio, siccoiue iio\cllo

tcstimonio dell'arle , della epigralia e calligrafia di

queli'etadi grosse, die preparavaiio la resiaurazione

dclla civilla in Italia, dopo cbc Ic inlesliiie discor-

die e le saraceniche e longobarde incursioni I'avcan

condolla ad uno slalo poco men die selvaggio E per

quantuiique sformale ci si presenfino le iiumagiui,

coulralTalli i caralteri e barbarico il dellato , dob-

biani pur convenire in qiiesto, cb'ernno opera de' piii

valenli arlisli e lellerali deli'evo, allamenle in grido

tutto inlorno de' luogbi in cbe faceano slaiua. Ne
approda opporrc cbc forse peniielli o scalpelli di citia

pro\inciali poteiscro essere da raeno di que' cbe Irat-

lavansi ne' niunicipl niaggiorenli e nelle capilali; es-

sendoche le arii e le lettere,abbandonale a loro slesse,

non avcano ne centro d'emanazione, ne unita o prin-

cipio di sliie, che ad una piii cbe ad allra scuoia

anlica o nioderna le accomandasse. Abbiamo pero

nel monumenlo in discorso uu capo d' opera della

eta sua, cbe congiuntamenle al pertraUalo subbietto

ed alia (en-.pera poelico epigralica, dee in\iarci a sla-

bilire gli anni , a cui si rapporla. Su cio pcrallro

io non mi Irasagliero punto, essendoche mi coiiformo

alia senlenza del chiiio Maselli, parendo anche a me
che la foggia delle ^eslimenta e delle acconcialure

di capo, la versiiicazione e le forme aifabeiiclie si

ricbiamino alio scorcio deH'undecimo o a' primordi

del duodecimo secoio.

Pel reslo mi disgrada dilungarmi dal conceKo ge-

ncrale fermalo sopra sirTalla pielra <lal prefalo cbiho

illustralore, a cui si debbe sempre sincera lode, per

avere publicato il primo un palrio monumenlo, che

giacea inonoralo nclla oscurila di recondila corle ,

e che merilava essere prodollo in luce perargomenio
della sloria delle arli italiche; ne presummo io gia

per queslo di dar fuori una prevalenle opinione a

dislruggere ii coslrutto delle sue investigazioni, con-

ciossiache mio proponimenlo e sol queslo cbe, raaia-

gevole assai parendomi penetrare neH'inlimo senso

dallo sirano aggregate di scultura, lellere e vocaboli,

di che tratlasi, bene sia [)ropalare le varic seulenze

che affacciansi agli sludiosi , percbe dal complesso

di esse possa piii facilmente poi sorgere la verace

e piii probabile illuslrazione del monumento.
Dico adunque incomiuciaado, la scultura essermi

avviso rappresentare tuiti e sette i vizi capilali, in

pielra rilratti per ammonimenio di cui polcsse essere

lenlalo a seguirii : il quale amoresole e cristiano

proposilo avesse mandalo ad cffello Balduino cila-

redo c scullore , in servigio di Baccio amico sue,

siccomc mi faccio a disputare , prendendo iunanzi

a ragionare della epigralV, quindi delle scolpile fi-

gurazioni.

Dice la leggenda :

iBALDVINSClTHAKlSTAPISOV BACVA5IAVIT
CVLI'SITt^VIASlCMTIACAMT

la cui lellura a me scmbra o\via nel modo segnenle.

tBALDVlN«S. CITHABISTA. PisIS.QV..BACctVm.
AMAViT.

exemplar, hoc. sCVLPSIT.QVIA. SIC VITIA. CAVIT.

per signilicare italianamenic

Balduino cilaredo da Pi^a, die fit amico a Baccio,

scolp'i queslo esempio perch' ei fuggifse le peccata.

il cbmo Belli estima molto verosimile che da quel

PIS debba ricavarsi la patria di Balduino, siccome

pisaurcnsis, pisaiuis, piccnus o allro simile; opinione

cbc parrai di molto peso: oltraccio quell' abbrevia-

zione polrebbe anche incbiudere uno aggiunio da

accompagnarsi al cilharista, siccome peritus, potit:,

patrius, primus, plebis, publicus e via via; e sebbene

il pius polrebbe convenire a Balduino, tultocbe au-

tore del monumento, lanto per (]uel suo morale pro-

posilo, quanio percbe la scrilla pole ben essere po-

sla da allra mano, dopo compiute le scullnre, nou-

dimeno non mi lascerei condurre ad aceeltarlo, piii

alleltandomi una indicazione patria Molto meno mi
approda il propo>lo prius, cbe col senso da me ri-

cavalo daila leggenda nullamcnte si pareggia. Pero
facendomi scbermo del parere comunicalomi dal

prof. Belli, propongo leggere pisis, da pisa, finlan-

lochc miglior conghiellura non mi affermi in allra

senlenza.

Mi ripugna leggere Bucchum nel Bacu , non sn-

lamenle |)erche la orlografia, ollre la doppia c iu-

chiedea anche un' h, ma poiissimamente pi'r cjuesto

cbe non era ne'ie idee dell'epoca Io espriraere sensi

per allegoric lolle dal paganosimo , ed in ispecie

sopra un monumeiilo lullo cristiano, com' e qucilo

di cui si tralla. Ma fosse pure da leggere Bacco ,

sempre avriasi. secondo ch'io porio opinione, da spic-

garc per nonie proprio di persona, non mai di mi-
lologica diuniia, conciossiache Io scopo della scul-

tura essendo quello di porgere alia veduta i simboii

de' \izi ,
percbe si fuggissero i loro lacciuoli , cio

non polea esser fatto per uso dello artista islesso,

il quale , nnlrendo gia nell' anirao quel santo pi'o-

posito. non avea mcstieri di farsi specchio del ligu-

ralo per rammenlarsene. Bene peraltro divisava egli,

quando proponea I' 0|)era sua ad edificazione del-

I'amico. E poi quel confessarsi beone da se mode-
simo, sopra un monumeiilo scolpito in marmo per

gire alle future generazioni 111

Rnccio era nome assai coniune nel medio evo, e

indicaui, |)er vczzeggiati\a contrazione, Jacopo, sic-

come delfiuiscc il Dizionario della lingua ilaliana di

Padova, ovvero Bartolomeo , conforme usasi anche
oggidi in Toscana. E siffatto Baccio moslra che fosse

un notabile d'allo paraggio , essendo nominato pel

semplice nome, senz' allra dislinzione , in segno di

personaggio a' suoi tempi notissimo.

£ da credere ch<; il dono di Balduino a Baccio
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fosse fallo viventi entrarabi, forse ad arcbileltonica

decorazione d'alcuna parte d' ediGzio : ma cio noa

impedisce che la pielra servisse poi anche ad orna-

mento della sepoltura d' alcun di loro (piii proba-

bilmenle di Baldnino) ; e vcrosimilraenle in occa-

sione di fame sitfatto uso, fii aggiuiila la scrilla, che

(orna magnificamcnle in lode del cilaredo scuilore.

Mosira che no! perdulo marginc in alio della rap-

preseiilazione, prima della crocetla, fosse la data del-

I'opera, ora perdula; cosi che colla restituzione, alia

inferior linea, della parola exemplar, tituluhi o ai-

tro, si avessero tre lati adempiuli colla iscrizione.

E cio che a noi pare siranezza in siffalla epigrafia,

vuo' dire il doppio servigio dello AVIT per lo amavit

e il cavit , dovea essere allora un vezzo del lapi-

dicina, che troviamo analogamente usalo nel PHI-
TIMOSVS della lapida Brigiotli, purfanese, da inc

in qneslo Gioriiale intcrprelata (1).

Dalle dispuiazioni epigrafiche volgendomi a ra-

gionare del subbietto i-colpilo , continuero dicendo

che uomo d'occhio aiquanlo addcslrato nella inspe-

zione de'monumenti figurali, (apparlcnghino essi alia

classica anticbila o alle sformazioni del medio evo),

se per poco riguardi nella nostra scultura, penetrera

di leggieri il concetto di Ba!dui[io, il quale inlendea

presentare all'amico Baccio un documenlo da farlo

scorlo contro la peslilcnza de' vizi capitali: concios-

siache, senza dire che quel vilia cavil accenna gia

per se slesso alia generalila di essi vizi ,
1' aspetlo

del rappresentalo senibrami indicare chiarameiilc un
compiesso di figurazioni , a cui convieae rinvenire

la spieg^, che col lenore della scrilta e col ritratto

in marmo ragionevolmente poss^ concordarsi.

Ebbi io gia motivo di ricercare (2) come i mo-
ralisti variamente collegassero ed afligliassero i vizi

capitali; nella (|uale occasione dimostrava che, nel-

]' epoche relative a quella del noslio roonumento
,

soleansi le detle pcccata sotio due generaii aspctti

riguardare: vuo' dire che separavano quelle che per

velcnoso diletto hanno dannevole allellainenlo, sicco-

lue la lussuria, la gola r. i'avarizia, da quelle che, per

depravazioiie della volonia, neH'aniuio umano inge-

ncransi, siccome la siiperbia, I'ira, rinvidia e Tac-

cidia, dando maggior peso di colpa a questi secon-

di dirimpetlo a que' primi , com' d uaturale. E fii

allora ch' io stabili\a aver DaiUc nel suo Inferno

puniti lutli insembre gli ullimi predetti quatlro

vizi nella felida palude arnbienle' la cilta di Dite ,

dopo che aveva per singolari tormenli cruciati, con
ispecialita di collocamento, gli uui dopo gli allri

,

i carnaii, i golosi, gli avari. Frate lacopone da Todi
per colale intendimento, cantava nelle sue Laude :

Ira i superb i infiamnut

con invidia accidiuti;

mostrando I'.analogia de' quatlro vizi, che una me-
desima polla nel mondo spande e diversa,

Pero il nostro Balduino scolpi la superbia nel bci

mezzo; a deslra associogli I'ira e posegli a sinistra

I' accidia c I'invidia. E assumendo per la superbia

lo Achis re di Geth, che, secondo la vulgala islo-

ria, discaccia di sua presenza orgogliosamenle Da-

vidde, siccome insano, ollre alio aver tollo un no-

bile esempio al suo proposito, si piacque di poler

collcgare al subbietto un famoso citaredo, qual fii

il figliuol d' Isaia, per onore dell'arte cb' ei mede-
simo esercilava. A deslra d' Acbis son due balta-

glianti; I'uno de' quali oppone lo scudo al furibondo

insalilore, per esempiare I'ira: a sinistra sono un ar-

bore stranamente foggiato, senza frondi, senza fiori,

seni.a frutte, e quindi uii serpente.

Che il serpente stia quivi per la invidia , nullo

sapra recarlo in dubbio, sol che ripensi alia figure

di lui che, iuvidioso, ribello alia innocenza i nosiri

progenitor!; ma quanto all' infeconda pianta, posia

per I'accidia.e mestieri tener d'occhio dapprima at

raffronlo che lo scultore sembra volesse tarne espres-

samenle coll'arbusto intagliato sotto la lira del can-

tor de' salmi , che porta suoi fiorellini, o vuogli

frulle, per indicare la inerzia, la sterilit.i della piauta

che dovea rendere immagine dell' accidia. Idea che
vicne meravigiiosamente conforlata dal ditterio as-

sai vulgare presso i padri di nostra tavella per obiur-

gare laluno sclvatico , increscioso, e disutile, con
Jaccia apatica, maninconosa e priva deU'espressione

di carita , a cui dicevano E' ptre V accidia in tin

campo di funghi, o meglio E' li rimembra iaccidia

in un bosco di scope. Concetto singolare, ma che di-

nota a mcraviglia I' analogia Ira lo accidioso e la

slerilitii di una pianta spoglia di frondi, fiori e frutte.

E rigiiardaudo attentamente nel nostro arbore, sem-
bra non improbabile che I'artista abbia voluto dargli

rassomiglianza d'un manipoio di sagginali secchi, cosi

per quella loggia di legatura in cima e appie del pe-

dale, come per que'rami terminantisi in una forma
pannoccbiula, propria dclle piante di melica , che
servono a far scope.

Soddisfalto per tal modo alia espressionc de' qual-

tro piii gravi vizi fra' capitali, quelli cio e che, come
si disse, dallo scapestramento del libero arbitrio in-

geuerarsi sogliono, resta degli altri tre i simboli a

rinvergare: e siccome assai facile incontra d' inve-

nire esemplata la carnalita ne' due personaggi di

vario sesso in alto di baciarsi, abbracciando, cosi e

malagevole stabilire la rappresenlanza de' vizi di

gola e avarizia per la mala condizione delle due im-
magini, I'una all' allra sovrastante, die I' opera di

Balduino conchiudono: vuo' dire la belva con am-
pia prcda assannata e la figurina sovrimpostagli, por-

tante indelTinito arnese nella mano. Da nove lustri

a (|uesla parte io non vidi il monuinenio , c non
serbo che confusa ricordanza dello insieme

;
pero

stando al disegnalo non avrei ritegno di giudicare

lupo o lupa la fiera, cbe s'atterga rampnnle all'uomo;

nella quale ipotesi avremmo chiaro il simbolo del-

I'avarizia: nondimeno avuto riguardo alia prcda che

voracemente imbocca, potremrao trarnc significaaza
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del ^izio di gola. V u chi dalla ociilare inspczioiie

dclla siultura e iiidolto a crcder leonc silTnlla belva,

ma heiie e da farsi coscienza della impcrizia dello

arlista c dclla eslrema goffaggine dell'arte; c fosse

pure, ncllo inlendimenlo dello scullore, figurato iin

leonc, scmpre avreiumo csempio di >ora(iia in quelle

fauci di slorniata prol'enda iiizaffale. Ouindi iiivc-

nuta la iinmaginc della gola , saria sollanlo da in-

vestigare un rapporlo cjli'avarizia nella tigurina che

alia liera sovrasla.

Auche in cio nascc dispula sulla spiegazionc del

brandilo atlribulo ; e v' e chi pensa sia una face ,

chi una niazza, chi un tirso: lanto e il vero che alia

sua mala figurazione originale aggiunii i danni del

tempo, iiianca il subhiello soslanzialo per argoiucn-

tarsi di una inlerpretazione.

Se no;i fosse erudizione troppo at dissopra della

cultura dell'evo, a ciii si rapnoria il monumei'lo
,

polriasi conghieiturare di alcuna allusionc al Mida,

che convertia in oro quanfo e' loccava; ma ci ^or-

rebbero pur le oreecbie asinine o alcun altro indi-

zio per fondare la presunzione. Se lo inesplicato ar-

nese desse indizio di alcuna vivanda infilala in uno

schidione, polremuio cbiamar gola colal simbolo, e

noteremiuo per avarizia la belva. Senza resempio sot-

t'occbio peraltro, non mi allenlo di versare in altro

probabilila, staudo appagalo a quesloche. applicali

ragionevolmenlc i simboli rispctlivi a sei de' vizi

capital i, quello che rimane non possa rapprescnlare

altro che il seltimo.

Scmbra pertanlo. abbiasi del tullo ad abbandonare

r allcgoria di Adamo ed Eva sotto I' arbore della

scienza del bene e del male ; arbore che vedemmo

esemplalo uclla eslrema sterilila da non polere ap-

prestare tenlazione di gustare le sue fruttc, Ic quali,

Del proposito di accennare al vizio di gola, non do-

veano per fermo patir difetlo. Ne meno avrerao a

riportarci, siccome fii propensato, alle tre pecche,

piii generalmenle atlribuilc a' crapuloni , e che si

riassumono in popolare diltato (3), cui il Puici, nel

sue Morganle maggiore, dilBnisce alia libera
;
per-

ciocche, omesse allre considerazioni, il giuoco, ch'e

pel primo fra esse indicate, non ba relazione agl' in-

nocenii passatempi di musica e ginnaslica , che si

voglion da Balduino rappresentati, ma si a' viziosi

cousessi e ritrovi di baroni e commottilori di pes-

simi dadi, a que' traltenimenli in (inc, cbiauiaii al

di d' oggi , in veriiacolo ,
giuochi tli azzardo e di

resto. Che se non sarh dimostro ad evidenza la scul-

lura in discorso rappresentare tutti e setle i vizi

capital! , serapre dovrassi amraeltere che moiti di

essi riconosconsi apertamenle, secondo le da me pre-

messe sposizioni, siccome esemplare proposlo a iii.m-

tenere innoceute la vita dell' amico Baccio ,
e che

puol'esscre che quando lutta la figurazione scorgeasi

originalmcute, com'era uscita di mano deH'artisla ,

que' vizi che oggi non riusciamo a rinvergare, fos-

sero , nel mode di concetto di que' tempi , chiara-

mente significati : conciossiacosache non saria state

onorevole ufficio di amicizia properre U' evitare

(|ue' vizi appunlo, ne' quali la scullura palesassc che

laniico fosse invescato.

Forlunato Land.

(1) Al/ntm 1858. N. 1, pag. 7.

(2) Oe' spirilali tre regni cantati da Dante Alighteri

tidla divina Coinmedia. Part. I, pagg. 16—21.

(3) Trattandosi de' tre oizi in discorso, il vulgare

dittcrio e questo :

Hi et hae tres et haec tria,

II giueco, le lascivie e rosteria.

// chmo Jluselti pare voglia accennare ad essi tre

vizj, ma in falto ommette le lascivie e stabilisce la gola

la ubbriachezza e il giuoco: quando Vubbriachezza e

compresa nella gola.

DELLA l.M.MAGI.NE 01 .MARIA SANTISSIMA

VENERATA NELLA PATRIARCALE BASILICA LIBERIANA

E DELLE SLE TRASLAZIOM

(V. pag. 223).

APPE.NDICE AL §. 8.

Rcmozione, trasporto ed erezione della colonna di

niarino pario scanalata dal terapio della Pace
ali'Esquilino sulla piazza di s. 3Iaria Maggiore
sotto la direzione di Carlo Moderno archiletto

per la di cui spesa fureno da! pontefice Paolo

V assegnati 15 mila scudi a disposizione del car-

dinale Giacomo Serra genovese pro-tesoricre ge-

iierale pagabili con suoi ordini

Pagamenti fatli

dal 22 agoslo 1613 a maggio 1614.

A Carle Maderno archiletto per erogarii

nell'oggetto suddelto sc. 7,791 90
Alia fabbrica di S. Pieiro per arcarecci,

cordicelle, legnanii ed altro. ...» 2,939 91

A Rocco Rocchi per canapi pel tiro della

colonna.
— Canape une lib. 1,010 a bai. 5 la lib. » 50 50
— Canapi due lib. 1,695 a bai. 6 la lib. » 100 50
— Canape uno lib. 915 a bai. 3 la lib. » 27 45
— Ventole due di lib. 725 a bai 6 la lib. » 43 50
— Cordicelle in pid pezzi lib. 206 a bai.

'li la lib »

Per argani due »

Per ferrameiili diversi »

Totale sc. 10,996 73

Seguono altre spese.

A Domenice Ferreri fonditore per fallura

della slatua di Maria Vergine cen il G
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eliuolo in braccio e con la corona stel-

lata « 1,187 24

Ad Annibale Corradini, doralore per mi-

gliara 51 oro messo in opera per dorare

la suddelta slatiia )> 33 —
A lacopo Laurenziani fonditorc per la fu-

sione dci draglii di bronzo siluali negii

angoli dclla base dclla Colonna. . » 200 —
Al sudd. Corradini doratore per Tiniporto

deil'oro per i draghi e per fallura della

doralura dei niedesimi e della slalua

della madonna » 50 —
A Guglielmo Barlholcl franccse scuUore pel

modelio della slalua della madonna con

il bambino » 100 —

'

AI medcsimo per I'aitro dei draghi. . » 15 —
A Tullio Solaro scarpellino per prezzo di

diversi marmi » 361 58

Al medesiino per il geltilo di vari marmi
fallo nel lempio della Pace. . . » 19 80

A Giovanni Pelluccio per un pezzo di

marmo » 33 30

Ad Ascanio Ligna carreltiere per condut-

tura di marmi e metalli. ...» 102 —
Ai muralori per donativo accordatogli, per

aver rinuncialo al passato per I'opera im-

piegata per la colonna » 125 —
A Cesare Barlolini per lib. 400 slagno. » 84 —
A Francesco Antonio Mori per le meda-

glie messe nel fondamenlo. . . . « 40 —
A Fabrizio Baldelli intagliatore delle iscri-

zioni >) 30 —

Tolale sc. 2,380 92

Spese della foutana coslrulta a piedi della

Colonna sotto la direzionc di Carlo Ma-
derno e Gaspare de' Vecchi architcUi; e

pagala con ordine di Monsig. Leiio Bi-

scia cherico di Camera dal 15 Decem-
hre 1614 a lulto il 2 giugno 1616.

A Giuliano Carabeiii muratore per la con-

duttura cd altro di sua arte. . . » 2,118 55

A Doraenico Garzoli scarpellino pel lavoro

del vaso cd ornati » 381 27
Ad Orazio Pacifici, allro » 87 58

Ad Antonio Milcti stagnaro, piombi. » 130 —
A Giulio Arcidino altro » 92 82

A Mario Otlonaro per fistole. ...» 34 05
Ad Andrea Boncllo ferraro. ...» 51 24
A Vinccnzo Ronca e Gio. B. Zocconi per

levatura di terra avanti la fonlana. « 98 50
A Carlo Maderno per ricognizionc. . » 12 —
A Gaspare de' Vcccbi altro come sopra. « 10 —
A Lorenzo Lauro, ed al sotto maestro di

strade come sopra » 18 —

•

A Vincenzo Bardini come sopra. . . » 2 —

Totale sc. 3,036 —

RISTRETTO

( 10, 996, 73
Spesa( 2, 380, 92

( 3, 036, 00

Totale sc. 16, 413, 65

CIFRA FIGURATA

C-ICON C-0 C-A 't N

lias^ NPRECPTA . n

CIFRA FIGURATA PRECEDENTK

V uomo enlra nel Mondo col tempo

ne esce coll'eternitd.

TIPOnRAFlA DELLE BELLE ARTI

con approvazione

DIREZIONE DEL GIORNALE

piazza di s. Carlo al Corso n. 433

CAV. GIOV'.NNI DE-ANGELIS

diretlore-proprietario
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II, FARO Dl CIVITAVECCHIA.

Pensiamo non debba lornar mal iiradilo a' letlori

di queslo gioriiale che da tanti anni premurosamenle
fa memoria delte opere d'arle che onorano il nostro

Slalo , se iioi oggi gl' intrallerremo alcun poco sui

iiuovi lavori falti al Porlo di Civitavecchia, no' quali

si e adoperatocon molia alacrila I'ingegnere del Corpo
Poiiliticio d' Acque e Slrade Giovanni Monti che ,

fornilo d' ingegno e di eletli studi , nel volgere di

breve tempo ha d'assai migliorato quel Porlo che da

tulti si cclebra per la sua felice poslura, per la sua

sicurezza, e per la elcganza della sua forma. Tace-

remo deile molte cure da lui poste nel ricaricare le

scogliere che difendono i moli del Bicchiere c del-

I' Autcmurale , nello spurgare ie acque del Porto

da' sassi che ne ingombravano il fondo , spezzando

con mine i piii grandi, ci passcremo de' ristauri im-
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porlaiitissimi da lui falti nelle calale del bacino di

Darsena con uii lalo di nuovc fondazioui, cd in al-

tre parli, come puo vedersi da chiunque si piaccia

di vi.-.ilar!e. Solo faveilererao della Torre del Faro

die il Monii lia innalzalo, abhellilo , apparecchialo

a risplciiilerc di luce piii viva, la qual Torre allc-

slora a' [ios(eri la magmricenza del regnanle Ponlelice.

La i'orre del Faro del Porlo di Civita veccliia alia

lalitndine di 42.° 5.' '15" boreale, ed alia longilu-

dine di 9." 26.' 57." orienlale del ineridiano di I'arigi,

sorge sulla punia a levanle dell' isoia Traiana, della

piu comuneniente VAntemurale, che e un imnocnso

baluardo erello all' ingresso del Porto conlro i veiiti

di traversia. Quest' isola artificiale fii gitlala nel aiare

per ammassamento di scogli c coslriizioni di raiiro

circa I'anno 103 dell' Era Volgare dalla niiiiiiliecnza

dell' Imperalore Traiano die, secondo Plinio il Gio-

vane ci narra, fu il fondalore di qiiesio Porlo pel

quale diede il disegno il celebratissimo Apollodoro.

Assai grand! opere di rislauri e di niiglioramenti com-
pierono nello slesso Porlo in proccsso di tempo i Ro-
luani Ponlefici, e Paolo V Borglicse faceva I'anno 1616
ricoslruire qiiella Torre del Faro che oggidi vediamo
elevarsi di forma rotonda con base a Scarpa, c loggia

relta da inensole al paro del qaarlo piano, nienlre

rilevasi da anlichi disegni e da Iradizione che il Faro
priuiilivo sorgesse appunto nel mezzo dell' isolella.

Ma la Torre ricostrulla da Papa Paolo era di muro
raislo a pielra e matloni , e il volger de' tempi , c

il salso juarino 1' avevano guasla di soria , che da

tulli si cbiedeva una raauo potcnle e benefica che

degnamente la rislorasse. Correva I'anno 18 '(8 al-

lorche la parte di mezzo fu riveslita di nieira are-

naria chiamala volgarmenle scaglia riccia, la f|iiale

per esscr fragile di sua nalura, non lenne fermo alia

inleinperie dell'aria: la base a scarpa coperti di init-

loni era cadente , e la ingorabravano inform! casi-

polc e magazzini. Le altre parli della Torre erano
stabililc c adorne d! cornici di pietra che il tempo
avea guasle; iudegno del luogo , incomodo e quasi

nascosto n' era I' ingresso. Innanzi I'anno 1840 per
segnale e per guida de' naviganti splcndeva sull'alto

del Faro un picciol fanale (isso sulla cima in un'asse,

e per mezzo d! vari(! corone di lumi mandava a poca
distanza il pallido c fioco suo raggio. Provvidamente
In posto in^ece del vecchio un nuovo fanale a mac-
china con edisse, lavoro del meccanico Angelo Lu
swergh; ma anche il secondo fanale uon discerne-
vasi che inlorno a cinque miglia nel mare, ne po-

teva pero sopperire agl' imporlant! bisogni della ma-
rineria e del commercio ora che lanlo e si mirabil-

niente si accrehbero per la magica forza del vapore,

che ha dalo, direi quasi, I'ali ai legni natauli sulla

superficie de! inari.

In queslo mezzo il Ponlefice PIO IX ordino che
lie' due principal! port! dello Stalo, in Ancona cio6

ed in Civiiavecc'iia, scali fr('(|uenlalissim! ddl'Adria-
lico e del Tirreno, fos'sero local! due fanal! a lent!

di secondo ordino ^delti , dal nome del loro iuveii-

lore , alia Fresnel , e ne diede I'onorevole incarico

al chiarissimo P. Angelo Secchi, il quale ben cd-
rispose alia fiducia in lui posta recandosi in Pariu'i

alia rinoinala odicina del meccanico Enrico Lepau;e

per procacciare con quella scienza che lo rende ^^

commendevole i ilue fanali. Frallanio varie opinioiu

e discord! agitavansi nell'animo delle pcrsone d'artc

e capac! di marina inlorno al luogo ove il Faro do-

vca slabilirs!. Taluno avvisava dovers! inn.ilzare sulla

punIa di Capo Linaro a cinque miglia dal Porto in-

ver-iO levante: campagna deserla, squallida e d'aria

malsana. Allr! diceva dovers! porre la lanlorna sulla

torre di Rocca che si eslolle eniro la cilta , ed 6

parte del Palazzo Apostolico; ma avvegnache questa

Torre per la maggiore sua allezza avesse potulo of-

forire sede piu acconcia al Faro , pur era d' uopo
che un altro Faro in su la vecchia Torre dell' an-

U-nnirale avesse fatio sicuro per Ic navi l' ingresso

alle due bocche del Porto. II Monti perallro soslcnne

che il nuovo Faro doveasi collocare sopra la vec-

chia Torre ; e come Ingegnerc del Porto s'ebbe la

cura di por mano al lavoro. Propose egli allora per
ristaurare la Torre un rivestimenlo eslerno della

Scarpa con pietre regolari di Iravertino della cava

del luogo , a Ire miglia dalla citla , migliore forse

di quello si famoso di Tivoli, e propose un eguale

riveslimciilo col rinnovare le cornici e le mensole
anche nella parle siiperiore alia loggia, non lasciando

in piede che 1' interniedio rivestimenlo col parapctto

che I'anno 1849 era stalo compiuto. Eseguivasi di

piii un rialzamento di melri qualtro, serveudosi per

la fodcra esterna e per le cornici della mcdesima
pielra di travertinoj salvo che neiratlico di sostegno

alia lanterna fu mcslieri adoperare il maltone a cor-
,

lina coperto di vernice, e cio per iscemare il peso

sulla volla che e sottoposla. Per lal modo la Torre

che prima ora alia melri 33 su! livello del mare ,

misurando dal cenlro del vecchio fanale, e melri 2S
da terra, ora si eleva melri 37 misurando dal ceulro

del nuovo lume ; cd ove per 1' innanzi non av"c>a

che ([u.ittro camerc , ora ne ha cinque , non com-
presa la camera deH'apparecchio. Oucste camcre de-

centemente ristaurate , pulite , e fornile di letli c

d'armadi, sono di abitazione a coloro che hanno in

custodia e in cura la lanterna, c servono d! deposilo

per I'olio, per gli altrezzi, e per gli accessor! della

macdiina. Sulla piazzetta , ossia piccolo molo , che
sta innanzi la Torre, e che si allar^o crm gillare a

terra un magazzino, fu coslruiia una comoda scala

a loggia di rombo con qualtro branche di scaglioni

di pielra, con niura a corlina vcrniciaie, con fascie

e pilaslr! di Iravertino. Nell' inlerno v' ha un'alira

scala di pietra che secondando la curva delle parclt

gira dal primo al quinlo 'piano: finalmenio una lerza

scalella di forro conduce aH'appareccbio del fanale

ed alia loggia esterna che, tulta coronala d'uua rin-

ghiera d! i'erro fuso a disegno d'archeili golici, apro
da ogn! parle al riguardantc I'arapia vodula del mare,
dei monii ileH'Argenlo e de! Giglio, delle lorri che
sorgono lungo la spiaggia, della cilta e delle sopra-

slanti colline. II fanale , opera come diccinmo dei
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nieccanico francese Lcpautc , fu posto su la Torre

con inolta lode dal sigiior Giacomo Luswcrgli il quale

.011 tanla sollecitudine adcmpi^ all' incarico, die il

lunic potd accendersi felicciiicnle fin dalla sera del

10 luglio tesle dccorso , nclla sera slessa in cui si

uccl)l!e^a quello. d' Ancona poslo i\i da un ingc-

-Mere meccanico Irancesc niandalo a belli posla dal

(Oslrutlore.

La laolerna e della forma di un dodecagono con

3G cristalli , cupola e palla di rame, jtara fulmine

con punia di platiiio, c corda mclallica per condut-

lorc di III d'otlone che va sino al mare: I'ahezza

di qucsta punla e s(ala Irigonoraelricamcnle misu-

rala, e conosciula di mctri 43. 8'(*ul livello medio

del mare. L' apparecchio catadioKrico alia Fresnel

di second'ordine e di luce hianca con ecli-sc a splcn-

dori del periodo di W. 11 foco sempre lisso e in-

Icrrollo da due fulgori o lampi, il primo de' quali

l)reve, e che precede di qualtro secoiidi quello piu

chiaro e piii lungo. L' arco d' orizzoiile die questo

fanale puo illumiiiare e di 180', cioe da Nord '20°

OvesI passando per Ovest sino a Sud 20* Est. La

dislanza dclla sua proiezioiie, (enulo coalo della ri-

frazione almoiferica, e coll' ocdiio dell' osservalore

sul livello del mare di miglia geografiche da 60 al

grado di miglia 13 e -'jio- — CoH'occhio cievato a

melri 3 di miglia 17 ^^|io„. — CoH'occhio a nictri 6

di miglia 19. - Inline coll'occhio a melri 9 di mi-

glia 20. Lo slesso Monsigiior Domenico Guadalupi

Delegalo Aposlolico dclla Provincia, die tanio lode-

volmenle favorisce in ogni guisa le cose di pubblica

nlilita, ancbe per secondare i desiderii del Sovrano,

^olle uscirc dal Porlo la sera del 9 luglio decorso

Mil legno a vapore il san Pielro , e recarsi a spe •

rimenlare di per so medesimo la portata della luce

del Faro, la quale si scorse con couiune compiaci-

mento dal ponlc dello scalo sino a circa miglia 18

enlro il mare.

Ci place ora dar succinlo ragguaglio della visila

latta a quesli lavori dal regnanle Sommo Ponlefice,

il quale rocavasi in Civitavecchia il giorno 2 del

detto mese di luglio. Onoro il Ponlelice di sua an-

gusla prescnza quest' opera del Faro, e salito sino

nl plan lerreno enlro la Torre, rivoisc benigne pa-

role all'archiletlo cui manifeslo la sua sovrana sod-

disfazione per lo zelo ed inlelligenza con la quale

lulti i lavori furono direlii ed eseguiti. Donava in

nppresso Sua Sanlila il dello Monli d'una modaglia

d'oro con il molto Beuemerenli, accompagnandosi dal

Minislero del Commercio e Lavori Pubblici il pre-

zioso dono d' un onorevole scrillo. \ella spianala

che e dinnanzi la Torre sorgcva un padiglione in-

nalzalo ad accogliere I'Auguslo Sovrano perche ivi

potcsse a fuo bell' agio posarsi , e difeso dai raggi

del sole, polesse comodamenle conlcmplare la mole

del Faro. Sulla parole della scala si leggcva dipinia

ill lela e<i acconcia a quella liela occasione una epi-

^rafe ilaliana sulla quale Sua Sanlila degno volgere

il guardo, e che era cosi conce|iila.

MDCCCLX

II Giorno II Di Luglio

L'Aiigusta Prescnza

Di

PIO IX

Sommo Pontefice E Sovrano

Nobililava II Faro DelV Isola Trajana

Per Sua Sapienle Munificenza

Gid Reso Piii Suldo Piii Elevato E Degno

Di Accdrre Uno De' Piii Rulianli Artifizi

Delle Fresnelliane Officine

Tua Mcrce Grande Pio

La Luce Novella Piii Sfolgorante E Lontana

Ma Placida Sempre

Riscliiarerd Del Pari Le Notti Calms El Irate

Gtiida E Speranza A' Naviganti {*)

Sulla porta poi della Torre era eflTigialo lo slemniv

del Ponlelice, che quanio prima si scolpira in tra-

verlino, come anche sara incisa in marmo la segucnlc

iscrizione lalina che ricordera agli avvcnire I'opera

decrclata daH'Otlimo Ponlefice, e mandata ad effetto

dal lodalo Minislero con tamo provvido e solerle

consiglio.

PIVS IX p. M.

Oplimus Et Indulgentissimits Princeps

Tiirrim Vetustale Corrtiptam

Opsri/ius AmpUalis Rnfecit

Noctitrnos Ignes

Ad Regendos Naviiim Cursus

Sjualore Foedalos

Novo Arlificio Micantes

Reslituit

Et Optalissimo Adventu

VI Non. Iiil.

Majestate Praesenliae Suae

Decorare Dignatus Est

Anno MDCCCLX.

(*) Fu dellaia dall'Avv- Lorenzo Liverani Presidentc

del Tri/iuHitte in Civitavecchia , e data alle stampc.
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Congratuliamoci adunque con Civilavecchia pcr-

che con quesli lavori del Faro ha d'assai migliorato

ii sue Porto, ed auguriamole, ora cho, ampliala la

cerchia delle sue mura, si unisce a Roma per una

strada ferrala , di vcder presto per la niunificcnza

sovrana conipiuti tulti que' miglioramenli che ac-

DELLA iMMAGINE DI JIARIA SANTISSIMA

VENERATA NELLA PATRIARCAEE BASILICA LIBERIANA

E DELLE SUE THASLAZIONI

(F. pag. 247).

§• 9.

Di Clemente IX. e X, Benedetto XIII, Clemente XII
e Benedetto XIV.

Abbiamo ogni giorno piu vcduto come gareggias-

sero i soninii pontefici nelTonorare la vergine san-

lissiraa iiella basilica liberiana. Pareva che dopo

Paolo V, il quale come in sua scdc e domiciiio aveala

trasportala entro ricchissimo sanluario, vi aveva sla-

bilila la cappella papale, solila farsi nelia slessa ba-

silica per la fesla deli'Assunla, ed infine ordinato,

che piii altrove non si Irasporlassc la sacra edigie,

anco a (al uopo guarnita di pesanlissimi melalli
,

pareva dissi , che allro non si polessc fare per

vieppiii venerare la vergine. Ma I'amore e oltremodo

ingegnoso, e quando a mille doppi si araa, e degno

ii'c I'obbietto, (e qual piii degno di Maria dopo Dio?),

non vengono mai mono i mezzi per appaiesare vicm-

meglio i bisogni del cuorc. 11 perche anche dopo Pao-

lo V Irovasi ne'suoi successori vivo impegno di su-

perarsi a viccnda nel riverire la nostra madre e re-

Ricordero per {)rimo Clemente IX, Giulio Rospi-

gliosi arcivescovo di Tarso, canonico c vicario della

basilica, il quale nllin-.o incarico neppur voile lasciar

spedito Nunzio alia callolica corle di Spagna nel 1644,

eve dal re Filippo IV oltcnnca favore del capitolo li-

beriano la pensione di scudi (|ual(ro niila, dctti vol-

garmenlc i brevelli di Spagna. Comincio egli il breve

suo pontiticalo dal condursi processionalmonte a piedi

col sacro collegio e colla prelalura dclla chiesa di

sanla Maria degli Angeli alia liberiana per I'acqui-

crcsceranno 1' imporlanza del suo commercio vita

principalissima (dopo quella dell' inlellello) delle na-

zioni , c per la quale poira fra non molto venire

in gara con le citta piu fiorenli che incoronano le

prode della nostra bellissima Italia.

.4. M.

sto del giubiloo da lui stcsso pubblicato: processione

incominciata da Sisto V e per ordinario continuala

fino al |)onli(icato di Pio VI. Passava il sacro cor-

teo per la villa montalto messa tutta in fesla, c so

la slagione il conscntisse vagamenle ornata di fieri,

giunlo al clivio esquilino separavasi il cardinale ar-

ciprete da suoi colleghi , e ncH'alrio dclla basilica

soffermavasi coll' intero capitolo a ricevere il no-

vcllo gerarca della cbiesa. Assai di frequenle rcca-

vasi Clemente alia basilica, non mai lascio di cele-

brare o di assistere ai consueli pontificali : mo-
rendo voile che il suo corpo giacesse innanzi alia

immagine di Maria in quell'angusla lomba, che vi-

vendo vi si era preparata, piacendo di esservi solo

nominalo umile servo di Maria.

Dcsiderio die voile ammirare e rispeKare I' im-

medialo suo successore Clemente X., Eniilio Allicri

romano gi.i vescovo di Camerino,innalzandogli inoltre

un monuraenio che inanifestasse ad un tempo la graii-

dezza del suo cuore e la gratiludine ad nn papa, die

rinfrancalo lo avea da lante angustie e conferivagli

il cappdlo cardinalizio pochi giorni innanzi al con-

clave, in cui esso piii che olluagenario venn'elello.

Quanto I'Allicri facesse a lestimoniare la sua divo-

zionc alia nostra immagine lo appalesano i donativi

alia basilica, le frequentissime visite, e i lavori con-

tinuali nella Iribuna a mezzo del faiuoso Bernino.

Ne minore fu la pieta di Bcnedelto XIII , Ciio :

Vincenzo Orsini de'duchi di Gravina. Fuggilo dalla

casa palerna n"lla sua adolescenza in Venezia per

abbracciarvi 1' istilulo de'predicalori, assai giovane

ne fu ricavato fado cardinale ed arcivescovo di Man
fredonia , dalla quale sede passo successivaraenle

Cesena e Benevento, ritennia anche da papa, e a Porto,

cailedra suburbicaria. Pont(;fice da somigliarsi agl

aniidii per santilii, per zelo pastorale e [)er esercizi

del sacro minislero (I) Puo ogiuino di leggier! iiu

maginarsi la divozione che nutriva alia bcatissim

vergine, e (|uanto per tal molivo onorasse la ba^ii

I
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lica libcriana. Vi si conduccva infaiti assai spesso,

\i dice\a privatamcnie la sanla messa, vi passava ore

cd ore innanzi, slruggendosi in santi colloqui, imi-

tatore anco in cio del suo confratello e predeces-

sore Pio V. Ne solo \\ facevn i| solcnne ponlifi-

cale nclla nottc e spesso anco ncl giorno di iSa-

lale, ma tiiUi gli anni del suo ponlilicato, uieno clic

nel 1728, nel di sacro ai Irionfi di Maria vi canio
sempre la solcnne messa, intuonando terza nclla cap-
pclla Sforza , dalla quale processionalmcnte , ed a

piedi si conduceva alia borghesiniia, accompagnato
dalla prelatura c dal sacro collegio. Spesso assistc\a

co' canonici al coro. Alia presenza do' cardinali e

de'canonici vi consccro neli'aniio sanlo (1725) in ve-

sco\o di Sabina il cardinalc Pieiro Olloboni arci-

prele ddla basilica, da cui passo nel 1730 alia la-

ialeranense. Largi poi Benedcllo a quel capilolo tali

grazie e favori , cbc a ragione annovcrandolo fra i

suoi bsnefallori piu illusiri ne suffraga ogni anno
I'anima nel giorno anni versario della sua morle (2).

Di Clemenle XII, gia Lorenzo Corsini, de' March'si
di Casligliano, fioreiitino, cardiiialo vescoio di Frasca-
fi e prefetlo del supremo Iribunale dellaSegnalura,nii

spacciero con poco diccndo, cho non tralascio la so-

praddclla processionc per rncqnislo del giubileo, e

che av>enula la presa di Orano falla dalle arnii di Fi-

lippo V re delle Spague , la fesleggio il giorno 15
di agoslo con solennissimo Te Deum canlalo dopo
la papale cappella dell'Assanta nella borghesiana alia

presenza del sacro collegio , della prelalura , e di

un' infinito numero di popolo. Conciosiache (ulli

avean preso parte ad una villoria , la quale rilo-

glieva agli algorini una forle cilia rignadagnata da
cssi quallro anni indielro, e sempre dagli spagnuoli

per la sua posizione anlenlemonle dcsiderala.

Succedulo a Clemenle XII il grandc ponleficc

Benedcllo XIV, Prospero F.amberlini , prole cardi-

nalc del lilolo di sanla Croce in Gerusalemrae, fu

cost tenero della inimagine borghesiana , da aver

pochi uguali.

Suo primo alio fu la demolizione deH'antico por-

tico della basilica. II giorno 4 di marzo 17/(1 vcnne
egli slesso in forma pubblica e gillarne la prima
pieira, accompagnato dal sacro collegio, dalla pre-

latura , dalla nobilta romana, e dalle sue guardie,

cavalleggieri cioe corazzicri e lancieri. i prelali

Ferdinando Maria Derossi arcivescovo di Tarso , e

Teodoro Boccapaduli suo elemosiniere, ambeduc ca-

nonici liberiani, soprintendevano alia fabbrica. Soslo

Benedetto in un ricco e grande padiglione a bella

posia innaizaio: in allri palchelti stavan speltatori la

nobilta romana, i [trincipi, gli anibascialori csleri: si

distingncvan fra lutti i (igli di Giacomo III re della

gran Bretlagna. Benedetta sccondo il rito la pie-

Ira fu gitlala dal sanio |)adre nelle fondamenia, e vi

fu collocala accanio un urna con enlrosci mcdaglie,

due di oro, due di argento, due di rame, con aiialoghe

iscrizioni (4) suonando a fesia le campane lo come
bo piii volte accennalo non coaipilo I' istoria della

basilica, ma semp'iceuuMile acce'ino i fasli della im-

magine borghesiana. II perche compcndiando il molto

in poco, nolero che per mezzo dell'arciiitetlo Fuga il

Lambertini rinnovcllo I' inlerno della basilica, non

sempre cangiala in nieglio, ne rifece Taltarc papale,

ne ricostrui il portico, eresse la nuova facciata, vi

aggiunse fabbriche, e nulla omise, percbO quesla sua

patriarcale anco nella esterna bellezza uguagliasse le

allre due consorelle.

Se non che per la spcciale divozione che Bene-

detto XIV nudri\a alia nostra immagino in tutio il

lungo suo puntincato non lascio mai il sabato di

inlervcnirc alle lilanie cantale dai nuisici della bor-

ghesiana, e perfino in quel giorno in cui, come ab-

biam ricordalo, benedisse la prima pieira, compiuta
bonclie ad ora tardissima la cerimonia

,
prolnngo

la stessa indulgenza a cbiunque fosse andalo alle li-

lanie, che essendo saba'iO, canlavansi nella sopraJ-

della cappella. Non mai, io credo, si videro con es-

solui lanli cardinali , lania folia di popolo di ogni

classe. Sovenle o vi dava parlicolare udienza in

ispecie ai foreslieri , o \i anda\a anco a piedi ad

ascoltarvi o celebrare la sanla messa;eran sua delizia i

ponlificali del Nalale c dell'Assunta, e nel 15 di agosto

del 1743 con apostolico breve slabili, che in per-

petuo il sommo ponleficc dopo la solenne cappella

porialo sopra la loggia del nuovo portico bonedi-
cesse il popolo, siccomc suole^asi fare nel vaiicano

e nel lalerano. Uso quindi in poi fedelmeulc ese-

guilo, e lasciato solo quando non sien potuli in-

lervenire i ponleGci a quella funzione (5). Qucsti
ed allri alii della sua divozione corono Benedetto
coila consecrazione del nuovo allarc papale da lui ese-

guita il 29 di seltembre 175'J, e coll'av cr ordinaio lin

daH'anno 1 7V2,che la papale cappella dellaConcezione

si lenessc nella borghesiana, non gia nel palazzo apo-

stolico, e che sempre in quel di canlasse la solenne

messa il cardinale protellore della borgliesiana. Que-
st' uso si e coslantemcnie manteiiuto. Non cosi la

cappella: al che contribui cziandio la invernale sla-

gione, che assai per lo j)iu in tale giorno imperversa.

Nondimeno quesla cappella c nolata nel calendario

della basilica , c per lungo tempo si preparava e

disponevasi il lullo per modo , come se nclla bor-
ghesiana avesse a recar il sanIo padre.

Fr. Fabi Monlani.

(1) In tuttu il tempo del suo vescovalo e pontifkalo
ronsecro 380 chicse, 1632 altari fissi, 630 portatili,

e predico in pubblico, ollre h pastoraU messe a stam-
pa, 4392 voile. La processionc del giubileo non usc'i dalla

Madonna degli Angcli per venire a santa Maria Maq-
giore, cnme si e gia detto, ma voile che dalla Minerva si

conducesse alia c/iiesa nuova, per la gran divozione
ch'cgli nudriva a san Filippo Xeri. Vedi la vita vhe

ne pubblico in Vcnezia I'anno 1730 // sacerdole Gio:
Batlista Pitloni.

(2) Dopo brevissima infermitd usc'i di vita il 21 di

febbraio 1730, essendo neU'anno suo 82, sesto da che

gocernava la cbiesa universale.

(I) £ dislanle da Algeri 50 leghe , oggidi appar-
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(ie?ie alia Francia , ed e cupoluogo del diparlimento

di Oralio.

(5) La medaglia coniata daW Amerano ha il ri-

tralto del papa con camauro, stola mozzetta, la iscri-

zione BE,\EDiCTVs XIV Poxr. Max. e nel rovescio:

TeMPLVM CURIiOISOItAVIT ET AtRIVM EREMT Be-
.\ED. PP XIV. A.\y. MDCCXLI.

L'epigrafe incisa ncUa pielra e la seguente: D. 0. M.
Bexedictvs Papa XIV. a.\tea Prosper titvli
SAXCTAE CrVCIS /A HiERVSALEM SR.E PrESRYTER
CARDIAAL/S L A.MBERTIlWS PRI MARIVM HVNC SVPER
IMPOSITVM LAP/DEM SOLEMM RITV BENEDIXIT ,

ET I.V FVNDAMEA'TIS ISTIVS LIBERIAXAE BASILICAE
PORT/CVS PONTIEICIO AERE COSTRUEXDAE LOCAVIT
IV. AOA. Mart// Axy. MDCCXLl. poxt/f. sv/
PR/A/O.

(6) Allora viene compartita dal papa nel Quirinale:

ma non sempre si e fatto anche se il pontefic^ stando
bene vi dimori.

SERIK DE' VESCOVI t)l SEGNl.

{Continuazione V. pug. i92).

IV.

.illjino.

Per quasi un secolo iion conoscianio piii clii fosso

preposloall'episcopal ri'ggiriuMilo di Segni; solo nel 6'(9

ieggiaino scrillo , chc AII)ino ponlelice della chiesa

Segnina soscrisse ai docreli publicati nel Concilio

ragunalo in Lalerano nel dcllo anno da Papa S. Mar-
tino I e composto di 105 Vescovi (1).

Fa in quell' augusla assemhlea Innciala la con-
danna coniro de' monotelili; coniro I'dlasi di Era-
(;lio, cbe era un edido proniulgnto da quell' irape-

ralore con cui vielavasi di alTerniare essere in Cri-

8(0 una, o due oporn/ioni, auimellendo pur ludavia
una volonla; coniro il lipo di Coslanle die era una
forraola di fede la quale proihiva doversi porre in

Crislo due volonla ed operazioni; coniro tulli gli al-

Iri (be propugnavano i'erclicbe dollrine (2).

V.

Gavdioso

Tra i 125 Vescovi assembrali in concilio a Boma
sotio il ponlificalo di S. Agalonc nel 679 (3) per
iscegliere i Legali dclla sania sede da spedirsi a!

concilio VI ecumenico cbe s'avea da lenere a Co-
slanlinopoli, vjone annovcralo ancbe Gaudioso vesco-

vo di Scgni. Quesli si condusse al dello concilio co-

slanlinopolilano incomincialo nel 680 e compiulo
Tanno appresso; al quale venerando consesso reca-
ronsi 285 vescovi per fulininare i'cresia dei niono-
tclili co' loro principali faulori e proleggilori, e so-

lenncnienle definirc e^sere in Crislo due volonla (A).

VI.

Cb

Giovanni.

i succedesse all' episcopalo d' Albino no! tro-

viaino rammentato in luogo alcuno, ne sappiamo nulla

de' ponleGci della cbiesa di Segni insino all'anno 276,

in cui Giovanni Vescovo Segnino , secondo cbe ne

avvisa il Marocco (5), intervenne al concilio tcnulo '

a Roma in quell'anno da S. Gregorio II, e poco ap-

presso cioe nel 731 in quello raccollo nella slessa

cilia da S. Gregorio III per iscagliare il tremendo
anatcma coniro gli empi perseculori delle sacre iu)-

magini colanio favoriti e proletli dagl'iniqui impe-
ralori di Bisanzio Leone Isauro, Coslanlino Copro-
nimo e Leone IV (6).

L'Ughelli poi (7) di lullo cio lacendo, ne fa sa-

perc , cbe Giovanni fu a! concilio Romano convo-
calo nel 745 da papa Zaccberia , nel quale furon £
dannali i due erelici Adalberlo e Clemenle (8). I

VII.

Giordano

Troviam falla onorevol menzione dl queslo ve-

scovo Segnino nella vila di Slefano IV, correndo •
I'anno 769. Crisloforo primicerio (ora si direbbe se- ?
grelario di slalo) e Sergio secondicerio della cbiesa

Romana essendosi presentati a Desiderio ro de'Longo-

bardi per pregarlo a render loro le giuslizie di S.

Pietro, cbe cosi cbiamavansi gli allodiali, le rendile,

i dirilti cbe appartenevano alia Cbiesa nel regno
longombardico. II re fieramenle sdegnalo di lal ri-

cbiesla, a cui oslinalaraenle ripugnava, giuro la loro

ruina. Cerco lanloslo di mellerli in mala visia ap-

presso il Ponlefice per mezzo di Paolo Asiarta ca-

meriere del papa e di ailri empi scguaci di lui cbe
avea tratii a! suo parlilo, e sollo sembianza di ve-

nire a visilare I'augusla lomba di S. Plelro, ma ve-

ramenle per averc in sue mani I'odialo primicerio

e secondicerio, mosse col suo esercilo verso Roma.
Di cbe venuli in cognizione Crisloforo e Sergio, le-

vala niolla gente di Toscana, di Perugia e di Cam-
pania, si pose sulle difese e cbiuse le poric della

cilia. Giunlo Desiderio colle sue Iruppe a S. Pie-

tro, cbe a que'di era fuori della cercbia delle mura,
ebbe a se il Ponlefice e con lui si abbocco. Fral-

(anto I'Asiarla d'accordo col L.ongombardo sludia-

vasi a sollevar Roma coniro Crisloforo e Sergio, i

quali di cio avvedulosi si scagliarono arniali nel

Lalerano, ove risiedeva il Ponlefice, per cercare i

congiurali a loro danni, ma furono acerbamenle gar-

rili e respinli. Nel giorno appresso Slefano IV di

nuovo si condusse a S. Pieiro con molli de' suoi

per parlare novellamenle a Desiderio, il quale gli

die ad inlendere cbe Crisloforo c Sergio ordivano
iniqua Irama di sacrilego Iradimenlo, percio lo ri-

tenne con se e fe' cbiudere le |)orle della basilica

valicana. Preslando fede il Ponlefice aHe parole

del re lougombardo, chiamalo a se Andrea vescovo
di Paleslrina e Giordano vescovo di Segni, li mando
a Crisloforo e Sergio inlimaudo loro, o di farsi mo-
naci, o di venire a S. Pieiro. II popolo sapule le

ponlificali inlimazioni comincio ad abbandonare Cri-

sloforo c Sergio, i quali ebbero per lo migliore di



L' A L B L M 255

recarsi al V'aticano, e mctlersi solto la prolezionc

(Id Papa, il quale ridottosi al Lalorano p lasciati i

due uella chiesa di S. Piclro, pciisava di farii iiella

vfgiienle not(e ontrar di celalo in Roma e condiirii

a salvamenlo. Ma non fii cosi, poiche I' Asiaria mcs-

sDsi a capo con il popolo corse a Irarli fuoii di S.

Pietro c menalili alia porla della cillii el)l)e loro

inconlanenle cavati gli occlii. Crisloforo ne niori di

spasinio di li a Ire gioriii, e Sergio fu racchiuso in

un monaslero (9).

Mil.

Adn'ano.

Nel concilio cclebralo a Roma lu-l novembre dol-

1' 826 rpgnanle Eugenio II, in che furono slabilili

trenloUo canoni inloriio a di\erse malerie ecclesia-

>liclie, Ira i scssaiiliiiio vescovi clio sotloscrissero i

conciliari decreli logd;iamo Adriano vescovo dolla

chiesa di Scgni ( 10 .

ix.

TeoJoro.

XulTallro sappiamo di (|uo5lo vescovo, se non che

fu consecralo nell'SSO o in quel loriio dal [ionleficc

Gregorio IV (11).

X.

BuiiiperlQ.

Nel calalogo riporlalo dal Baronio de' sessaiilaselle

vescovi adunati in concilio a Iloma nell' 853 dal

ponleGce S. Leone IV , si Icgiic Boniperto preUlo
della chiesa scgnina, il quale anch'ovso (irino il de-

crelo di condaniia e di deposizione di Anaslasio prole

cardinaie del lilolo di S. Marcello, perche da cin-

que anni era lonlaiio dalla lilolare sua chiesa. Tenne
I'episcopaio di Segni fino al dcllo anno 583, in cui

mori (12).

Prof. Alessaitdro Atti.

(1) Cosi il Baronio op. rit. il Murnlori ami. di

Italia e il Moruni op. cit.mentre l' Henriou dice che

furono 150 / vescovi che assistetlero a quel concilio

op. cit. vol. 3 p. 52(i.

(2) Moroni op. cit.

(3) Cost il Pagi e it Miiratori, nicntre I Henriou

« /' Vghelli op. cit. assegnano I'anno 680.

(4) Henrion op. cit. Moroni op. cit. Muratori op.cit.

(5) Op. cit.

(6) Berti, breviarium historiae ecclesiasticac sneru-

iD VIII.

(7) Op. cit.

(8) Berti op. cit. Henrion. op.cit. Vghelli op.cit.

(9) . . . Christophorus primicerius el Sergius se-

cundicerius proexigendis a Desiderio rege Longobar-

dornm justiliis B. Petri, quus ohdurato corde red-

liere nanclae Deo Ecclesiac nolebat. I'nde nimio furo-

ris indignatione contra praenominatos (hrislophornm

et Scrgiitm excandescensipse Desiderius nitebatur eos

extingucre ac delere. Pro quo suo ingenio maligno

simulavit, se j quasi arationis causa ad B. Petriirn

hue Bomam properaturum , ut eos capere potuisset.

Dirigens ergo clam munera Paulo cubiculario cogno-

mento Asiarta et aliis ejus impiis sequacibus suasit

eis ut in Aposlolicam indignalionem deberent indu-

cere. Eique isdem Paulas consenliens de coram pro-
ditione decertabat. Dumquc hoc cognovissent praeno-
minali Christophorus et Sergius eleumdem protervum
Desiderium regent Bomam properataruni cognovissent,

illico aggregantes multitudinem populi Tusciae et Cam-
paniae seu ducatus Perusini, virilililer cum eadcm
populi congregatione eidem Desiderio regi parauerunt
se ad resistendum. Quin eliam portas hujus romane
urbis claudentes, alianie exis fabricaverunt et itaar-

mati omnes existebant ad defensionem propriae ciri-

lalis etc. . . . Unde claudens (Desiderius) universas ja-
nuas B. Petri, neminem Bomanorum, qui cum ipso

sanclissimo Ponlifice exierant,ex eadem ecclcsia egredi

permisit. Tunc direxit ipse ahnijicus Pontifex An-
dream Episcopum Praenestinum et lordanem Kpi-
scopuni Signiensem ad portam civitatis quae egreditnr

ad B. Petrum ubi praenominati viri Christophorus

et Sergius cum niultitudine popoli residehant
, prote-

stumlo cos ut aul in monasterio ingredercntur ad
salcandus suas animas, aut ad B. Petrum ad cum
sludercnt preparandum etc. Anastasius Bihliothecarius

in vita Slhepani IV. Lo stesso narra il Baronio op.

cit. 770; // Muratori op. cit. an. 769 dopo aver ri-

portato il fatto narrato da Anastasio Bibliotecario, lo

racconla in diverso modo. Tanto il Moroni , quanto
il Maroccoopp. citt. asseriscono,che Giordano fu man-
data ambasciadore a re Desiderio.

(10) Baronio op. cit. an. 826 Ughclli op. cit.

(11) Cos} il Moroni op. cit. sebbenc il Muratori ilirr

esscre stalo consecrato nell' 850.

(12) Baronio op. rit. ann. 853. Vghelli. op. rit.

ISCKIZIOM DEL P. A.NrOMO ANCF.M.M D. C. D. G.

I.

A. I Q.

Heic . In . Pace Christ

i

Ouiescit

Maria . Clementina . .Tosephi . Armillei . F
Uxsor . Hilarii . Borgbi

Quite . Viro . Orbala . Omne . Stttdium

Ad . Liberos . InstituenJos . Conlulit

Caelestibus . Vacans . Unice

Abiit . .id . Superos . V. Kal. Dec. An.MDCCCXLIX
Annas . Nata . LXXXI . Mens . IV . D XXII.

Xaverius . Baphsel . Anna
Et . Dominiciis . Sac . Can . Laurentiun.
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Qui . Sibi . Eundem . Cum . Matre

Sepulturae . Locum . Elegit

Ponuere

Parenti . Pientissimae

Ave . Et . Vive . Cum . Ckristo . Deo (*)

QuesLi iscrizione e posia nella Cliiesa di s. Lo-

in Daaiaso.

ALL ARCIIITETTO

SIG. FRANCESCO GASPARONl.

Roma 3 Sellembrc 1860.

Mi si slrinse il cuorc nel leggerc nel voslro se-

condo opuscoletlo di fresco slampalo col litoio: II

Tolo Vaticano alia pag. 31 dove e scrillo : Nuova
pianta delta citid di Roma , le seguenli vostre pa-

role: « Fra (jueste (le piaiilinc di anticlii nioiuimonli)

» la pill inleressante e ccrlaiiientc quella die rappre-

)) senta il Foro Romano, per il tracciamento in esso

)) Foro, c su (ale posto , della quanto I'amosa , al-

» trettanlo contrastata Basilica Giulia , poslo asse-

» gnatole dal Canina , seguilato in cid dal Ravioli

)) e dal Monliroli, nel loro pregevole libro del Foro

i Romano, contrariamenle al parere dellarchitello

)) Luigi Elisio Tocco, che nel suo erudilo Foro Ro-
)) mano riprislinalo, la colloca piii abbasso verso il

)) Velabro. « Ad onor del vero il sig. Tocco fn priino

a constalare la vera posizione della Basilica Giulia

ed io convalidai con argonicnti ben saldi quanlp egli

aveva solo accennalo , non per seguire la sua opi-

nionc od un preconcetto sislema, perche in queslo

gcnere di sludl non ammelto nti le opinioni ne i si-

sislemi ; ma perche esilevano prove che erano incon-

lestabili , tanio che non ebbi ripugnanza a conlra-

dire il Canina ; d'allronde rispettabilissimo e bene-

mcrilo ingegno.

Da cio ne scgui che la Curia Giulia si Irovo pur

essa a prendere la sua vera posizione ; e siccome

prima della Giulia era sorla ivi un giorno la Curia

Oslilia , riedificala da Silla ed arsa ne' funerali di

Clodio ; cosi anche da questo lalo mi trovai nelle

ragioni addolte dal sig. Tocco che ben colloco la

Oslilia ne'suoi disegni. La differenza fra noi sta nella

giunta che io do della dimoslrazione degli avanzi

supersliti che tultor si veggono e forniarono della

Curia Giulia il Calcidico o vestibolo o atrio o por-

tico coperlo, come place meglio chiamarlo nella no-

stra lingua , il quale abbraccio una piccola parte

dell'antico Comizio, e tutta I'area o tempio de' Ro-
slri. In queslo, colla illuslrazionc delle lavole, ebbi
dall'amico architello Montiroli quanto si [)olcva de-

siderare per la configurazione e per il reslauro della

localila ; ma in quelle rappresenlazioni non pole
entrare la pianta della Basilica Giulia; onde e chiaro
I'error voslro che scambio in Basilica la Curia Giulia
e il suo Calcidico.

Vi saro obbligalo se mi accorderele il favore di

rellificar I'equivoco, nel pubblicare il terzo opusco-

letlo della vostra interessante rivista artistica; poi-

che queslo e punlo capilale de' raonumenli del Fo-

ro, che se non fu retto quesla volla il voslro giu-

dizio squisito cheavete nelle arli non fu certo per

allro se non che per non aver avuto il tempo di

riportar soll'occhio le piante, fidando della niemo-

ria. Valga quesla circoslanza per proteslarvi la mia
stima ed atlaccamenlo che mi fanno essere

Vostro devmo servo ed amico.

C. Ravioli.

CIFRA FIGURATA

FBe^or,

CIFRA FIGURATA PRECEDENTE

Chi con gran forza incomincia, suhito vien meno; ma
succede al contrario di chi non precipita punto.

AVVISO

Si prevengono i Signori Associati che Filippo Per-
sian! ha cessato di essere distributore di queslo
giornale.

TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTI

con approvazione
DIREZIONE DEL GIORNALE

piazza di s. Cario al Corso n. 433
CAV. GIOVA.^M DE-ANGELIS

direttore-proprietario
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J monumcnli , che dalV cpuca antcromana al cnder

delV Impcro s' innalzarono siilla parte principale

del coUe Palatini) c nelVarm del Foro Romano sino

alle (aide Capitoline ed alia riva del Tevere , de-

scritli del cav. Camillo Ravioli.

[Contin. V. pag. 238).

N6 solo grinccndi, il corso naturale del lempo, il

capriccio umano o la necessity offescro i nionuinenli

piu aiitichr, si aggiungono a queste cause ancora la

pcrdila di niolle opere, quali sono in ispecie divors«

di Van-one, quelle di Verrio Flaccoc di allrcUali, noii

meno chc lo strazio degli amanuonsi nel copiarc

Ic supcrsliti, che lor mcrce in ogni niodo possediaiuo,

e che non di rado quelli allerarono qua e la per igno-

ranza. Un escmpio 6 nel teste, allegato di sopra, di

Cornelio Tacito, ovc descrivesi I'incendio Neroniano.

II quale piu direltamente imporlando di rislabilirc,

necessariainente o mcslieri di disculerne la lezione

niigliore per inlendere bene la posizione di alcuni

monumenti , lasciando ad altri la briga di consul-

tare i codici, o le edizioni diverse per vcder se mai

csiste in loro variante o annolazione.

Macrobio sull'autorita di Varronc ben de tormina

r esislenza di due ediOci sacri innalzati ad Ercole

vincitore I'uuo alia porta Trigemina I'altro nel foro

Boario, ed e chiara la causa di loro crezionc; presso

la prima e 1' Aventino e fuvvi la spelonca di Caco,

nel piano del secondo procedendo verso il circo

Massimo era la valle Murcia, ove pascolarono i bovi

di Ercole, e I'ara Massima fu tra quel Foro e il

Circo. Varro divinarum libra quarto Victorem Her-
culem putat dictum, quod omne genus animalium
vicerit. Romae aulem Victor is Herculis aedes duae

sunt : una ad portam trigeminam , altera in foro

Boario (1). Sull'antichita di essi Plinio ci avverte:

Fuisse autem statuariam artem familiarem Italiae

quoque el vetustam indicant Hercules ab Evandro
sacratus ut produnt in foro Boario ,

qui Trium-

phalis vacatur atque per triumphos vestitur habitu

(riumphali (2) ; ed altrove : Proxime celebrata est

in foro Boario aede Hcrculis Pacuvi poetac pi-

ctura (3) ed inline: Romae in aedem Herculis in foro

Boario nee muscac nee canes intrant {A). Solino poca

distinzione facondo sulla specie di ediBcl sacri , il

chiama Sacello: i/oc Sacellum Herculi in foro Boa-

rio est (5). Ma se : Sacella dicuntur loca Diis sacrata

sine tecto (6) ; come impedivasi ai cani e alle mo-
sche I'entrala ? L' inconsideratezza di Solino e con-

futala dunque da Plinio e da Macrobio, e da Ser-

vio come or or vedrassi, per lo che pud stabilirsi

che quci due edilici sacri ad lilrcole eran di ([uel

genere che noi volgarmenie in nostra lingua dicia-

mo Tempt, ossia Aedes sacra cum tecto.

Stabilito cio passiamo all' ara Massima. Virgilio

dice :

Hanc aram luco slatuit, quae Maxima semper

Dicetur nobis, et erit quae Maxima semper (7).

II perche si dicesse Massima c come sorgessc ivi presso

il tcmpio d' Ercole, eretto non ne' tempi anteroniani

ma posteriori alia fondazione di Roraa, e chiaro dat

passo di Servio: Nondum enim tcmplum Herculis fue-

rat , sed ara tantummodo, quam Maximum dicit ex

magnitudihc fabricae (8); e piii sotto: Templum non-

dam habuerat Hercules, sed aram tantummodo, ut di-

ximus supra. . . Ingens enim est ara Herculis, sicut
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videmus hodieque {%. Ed infatli in prosa e in *erso

dai Lalini fu scmpre delta Massima quell'ara e no-

niinalo il tempio d' Ercole come edificio sacro co-

per(o, fatlo in epoca romana.

Come sola eccezione a queslo modo di espriniersi,

si possono cilare due passi di Cornelio Tacilo, i

quali sono i seguenii :

Igitur a foro Boario itbi aereum tauri simula-

crum aspicimus quia id genus animalium aratro sub-

di(ur,sulcus designandi oppidi coeptus, ut magnam Her-

culis aram amplecterctur (10). Per qual capriccio ab-

bia volulo dir magnam e non maximnm non e chiaro

ma chiarissimamenle ebbe inteso di parlar dell' ara

Massima. In un allro passo cvvi un'alira frase: — Sed

vetustissima religione, quod Servius Tulliui Lunae, et

Magna ara Fanumque quae praesenti Herculi Areas

Evander sacraveral, aedesque Staturis Jovis vota Romu-
lo, el delebrum Veslae cum Penatibus populi romani,

exusta (I I). E inesplicabile che Tacilo cosi aggiuslato

e rigido scrittore abbia per ben due voile I'ara Mas-

sima, ara grande appella(a, forse per spirito di novi-

ta? Non credo. La prccisione c il iaconismo delioslile

non isla nelle poebe c corte parole, ma bensi neila

rcUiludine de' vocaboli cbe rappresenlano le idee.

Che sconcezza non sarebbe il dire Pontetice grande

quel che do\rebbe dirsi Pontefice Massimo; ognun
nc comprende la differenza e i precelti rettorici di

Cicerone e di Quinliliano a Tacilo dovellero esser

cognili. Queslo disordine porta ancora a fare altre

considerazioni. Perche dire praesenti Herculi e non

Herculi Victori , come tulli gli antichi appellarono

il nume dell' ara Massima, posto nel foro Boario ?

Pcrche dirlo anche Fanum, se era Aedes sacra e non

Sacellum , e neppure Fanum ; non il prime per le

ragioni addotle, non il secondo, poiche Fanum. . .

idesl, locus tempio effatus vl2)? Hinc Fana nominata
quod ponti/ices in sacrando fati sunt finem (13).^ Ager
post pomocrium uhi captabantur auguria dicebatur

effatus {14)?Da queslo dilemma non si esce: Tacilo e

conlro ogni aspettazione , scorrcllissimo e disordi-

nato in queslo passo , o per disavvertenza , o per

errore inlrodoUo da qualche amanuense. Non poten-

dosi ammetlere la prima parte a danno della gravila

di lanlo slorico, mi sludiero di provare vera la se-

conda parte.

Egli nomina tulli que' sacri edifici , delti di so-

pra
, perche cssi si perdeltero ncll' incendio Ncro-

niano. Esaminiamo adunque dove e quale fu I'ori-

gine di quell'incendio, e che parli invase. II fine: Vi-

dcbalurque Nero condendae urbis novae, et cognomento
sua appcllandae gloriam quaerere (15). Le parli poi as-

salite I'urono daiia moletta di S. Gregorio abbrac-
ciando lulla la lunghczza del circo Massimo e giu-

gnendo sull' Aventiuo fino a bruciare il tempio della

Luna o di Diana, e la si spense; e dalla stessa mo-
letta venendo verso I'area del Colosseo sempre nel

piano, a poco a poco sali su pei colli e bruciii tullo

a sinistra sul Palatino, a drilta sul Celio, di fronle

suir Esquilino dove al sesto giorno fu spento. Ini-

tium in ea parte Circi ortum, quae Palatino Caelio-

que montibus contigua est. Ubi per labernas, quibus

id mercimonium inerat quo flamma alitur, simul coe-

ptus ignis, et statim validus, ac vento citius longitu-

dinem Circi corripuit. Neque enim domus munimen-
lis septae , vel templa muris cincta , aut quid aliud

morae interiacebat. Impetu pervagatum incendium
,

plana primum, deinde in edita assurgens, et rursus

inferiora populando anteiit remedia velocitate tnali

,

et obnoxia urbis artis itineribus, hucque et itluc fle-

xis, atque enormibus vicis, qualis vetus Roma fuit...

Sexto demum die apud imas Erquilias finis incendio

factus, proruptis per immensum aedificiis. . . . (16).

In lulla quesla descrizione non si fa parola ne
del foro Boario ne del Velabro. Come mai ad ud
Irallo, nell'cnumerazione degii antichissimi monu-
menti arsi, Tacilo esce fuori colla Grande ara bru-

ciala , che non potea bruciarsi, e che risveglia I' i-

dea del foro Boario, e col Fano da Evandro con-

secrato ad Ercole presenle , che non potea eguaN
menle incendiarsi

,
percb6 secondo 1' espressionej

era area sacra e non edificio , un chiaro passo di

Tiio Livio delucidando la differenza che passal

Ira aedes e fanum , quando parla del Giove Sla-

lore edificalo finalmente dal Scrialo , dopo i due
voti di Komolo e di Regolo, nel 458 di Roma. In-

que ex pugna lovis Slatoris AEDE.u VOTA.V, ut Ro-
molus ante voverat; sed F.i.yUM tantum, id est locus

tempio effatus, jam sacratus fuerat (17); il che vo-

leva dire un luogo, ove gli Auguri aveau fatlo le?

ullinie preci d'uso volando un edificio sacro , chel

si avca a fare ("uori delle cilia, e che talvolta pas-'l

savan secoli prima che fosse edificalo. Or dunque
come puo conciliarsi il fiioco su cose che non conten-

gono in se materie combuslibili ? Ma noi sappiamo
che I'ara Massima avea vicino nel foro Boario I'edi-

ficio sacro ad Ercole vincitore ove era la stalua del,

nume fatla fare da Evandro, la quale veslivasi d'abitOj

trionfale , ed eravi una pittura del poela Pacuvio,

ne vi polean enlrare cani n6 mosche, come ci dice

Plinio, avvertendo Servio che Evandro non fece I'edi-

ficio, che fu d'epoca romana. Non e egli vero ? Dun- '

que Tacilo per farsi intendere doveva dive: Sed ve-

tustissima religione , quod Servius Tullius Lunae et

ara Maxima , aedesque
, quae victori Herculi Areas

|

Evander sacraveral, aedesque Slatoris lovis, vota Ro'
mulo erusta. Noi pero provammo che I'iucendio.

Neroniano al foro Boario non giunse: dunque sa-

rebbe una falsa nctizia che darcbbe Tacilo , se in

queslo intendessimo quel che dice nei suoi Annali

e voiessimo sosliluire parole piii appropriate cd usate

dagli antichi scrittori per designare (|Ui' due mo-
numenli. Quindi e giuoco forza restiluire (juel passo

alia sua integrita per altra via e con allra diziono

Eccola , secondo die io penso : sed vetostissi-
MA RELIGIOSE, QUOD SERVIUS TULLIUS LUSAE, ET
.VAG.\A ARX , FA.\U.\IQUE QUAE PRAESE.\Tf HERCULI
ARCAS EVA.yDEli SACRAVERAT ; AEDESQUE STATORIS
lOVIS VOTA RO.VULO, .\UMAEQUE REGIA ET DELUHRCM
VESTAE CUil PESATIiSUS POPULI ROilASl, EXUSTA.

La quislionc dunque perche Tacito si faccia inlen-
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dere si riducc nel primo caso a I'ar cangiar silo a

due parole, i'una delle quali passa dal positivo al

superlalivo , e cangiar un nome sosfantivo , ed un

aggellivo, e lutto cio per dir cosa non avvertila da

lui precedentemenle, ne dagli allri slorici; ovvero nel

beconilo caso cangiar nn a in x per dir cosa non

nola agli amanucnsi posteriori ai buoni esem|)lari

degli Annali di Tacito, e nola a noi per via di ra-

ziocinio e di sludio sullc parole de' classici. Ognun
vedc che il secondo partilo e niigiiore, ma e indi-

spensahile una spiegazione. Eccola, ed essa sara a

tempo e luogo documenlala minulanicnlc co' passi

degli autori greci e latini.

Evandro coslrui un Auguracuio nella parte oricn-

tale del colle I'alalino, che per gli Arcadi o dagli Ar
cadi fondatori si disse Arce c lerapio anchc fu

dotlo dagli Auguri. La via che vi conduceva fu

delta sacra iu cpoca romana
,

percho ogni mese

le cose sacre vi si conducevano , e perche gli Au-

guri da essa movevano per inaugurare. Quivi pres-

so, Evandro ebhe la sua abilazione, dove egli accol-

se Ercole dopo il falto di Caco, ed in memoria di tanto

ospite consecro un' area a quel Nume. Cola ascese

Romolo per prenderc gli Auspicl per la fondazione

della cilia, e mollo dappresso a que! luogo egli po-

scia voto il lerapio a Giove Slatorc, c vicino a que-

slosorse la regia di Numa e il delubro di Vesta col lem-

pio del Pcnali; e quando per I'incendio di Nerone

tutto cio fu dislrutto e svisalo, costui col.i fece il ve-

stibolo della sua casa aurea; e Adriano, come me-

glio il pole, il converli, per conservar forse memo-
ria de' prischi tempi , in lerapio die si disse Tern-

plum tirbis, e che riconoscianio dalle vestigia dette

del tenipio di Venere e Roma.
Date come provate tutte qnesle nolizie , di cui

allrove si allegheranno i relalivi documenli , resta

un" osservazione a farsi suH'aggiunto di Magna al-

Varx ; e qui mal si saprebbe a che partilo appi-

gliarsi. Si polrebbe credere che il Magnam Ilercti-

lis arain amplecteretur, inducesse a sostituire la ripe-

lizione di quell' aggiunto , cancellando quello che

Tacito vi avea posto , fiso il pensiero che a}-a do-

vesse leggersi e non arx ? Molte come queste sa-

rebbero le supposizioni, e tutte astrusc e forse an-

che vane. Dove si puo muovere dubbio senipre e

suH'appcllazione di Magna arx nel leslo genuino di

Tacito. Se egli avesso detto Prisca arx avrebbe por-

talo dislinzione tra I'arce di Evandro, e le dne po-

steriori, quali furono I'arce capitolina e la gianico-

lense. Anche Ovidio volendo noniinare in verso le

Curie Veleri, che fece Romolo in quello slesso luogo,

si espresse nel modo seguente :

lanua tunc Regis posita vireC arbore Phoef/i
;

Ante tuas fit idem. Curia prisca, fores (18).

Checche siasi di cio, il falto che 6 col cangiamento

di una sola Ictlera la dizione di Tacito corrisponde

alio stile suo preciso, (iglio di pensieri QIali e ro-

busli, e manifesla cose, di cui la sloria sa dare ra-

gione; con la correzione di piii parole s'accorda nel

dire ai classici, ma inconlra contradizioni co'l'alli e

col resto della sua narrazione prccedente; finalmente

letto qual comunemente escrilto, apparisce scorretlo

nella dizione, disordinato nellc idee e quasi in con-

tradizione con quaiilo egli slesso espone nella dc-

scrizione gencrale che fa de' luoghi , infestali dal-

r incendio Neroniano.

(1) Macrob. Saturn. Lib. Ill, cap. 6.

(2) Plin. Hist. Nalitr. Lib. XXXIV cap. 7.

(3^ Id. lb. Lib. XXXV, cap. 4.

(4) Id. lb. Lib. X, cap. 29.

(5) Solin. Polyhist. Cap. I, 10.

(6) Festus, De Verb. Vet. Signif. Lib. XVII p. 1215

in voce Sacella.

(7) Virg. Aeneid. Lib. VIII, v. 271.

(8) Servius in Aeneid. Lib. VIII, u. 180.

(91 /(/. Ih. Lib. VIII, V. 271.

(10) Corn. Tac. Annal. Lib. XII, cap. %'t. png. 193

Anluerpiae 1627.

(11) Id. lb. Lib. W, cap. 41. pag. 277.

(12) Tit. Livius, Histor. Lib X, cap. 37.

(13) Varro, De Ling. Lat. Lib. V, Venetiis 1527

pag. 1080.

(14) Seruius in Aeneid. Lib. VI.

(15) Corn. Tac. Annal. Lib. XV, cap. 41, p. 277.

(16) Id. lb. Lib. XV, cap. 41, pag. 276.

(17) T. Liv. Histor. Lib. X. cap. 37.

(18) Ovid. Fastor. Lib. Ill, v. 139.

ERNESTA

DACCONTO

I.

/ corsari.

Nella Celesiria, o Siria curva s'innalza sulla riva

del fiume Barrady ricinta di forli ed elevate mura,
coronata di torri e di baluardi la famosa cilia di

Daraasco, capilale un di di tulto il paese e splcn-

dida rcggia de' sirii raonarchi. La sua vaga postura,

la ricchezza de' suoi edifizi rilucenli neirintcrno di

alabaslro e di oro, I'abbondanza dclle acque, la bel-

lezza de'snoi giardini, la niagnificenza delle sue in-

numerevoli fontane, ramenita delle sue ferlili cam-
pagnc la resero un giorno si fiorente e gloriosa, da

esser nomala il quarto paradiso lerrestre. Strappata

dalle vitlrici armi di Pompeo alia tiranuia de' Se-

leucidi divenne provincia romana. Ma cinque secoli

appresso fu soggiogata dai Turchi, sotlo la cui si-

gnoria dopo varie lutluose vicende di guerra c di

sangue ancor rimane, popolala da 100, OOO abitan-

ti (1) e divcnula, ora che scriviamo, principal lea-

tro della piii sfrenala barbaric musulraana e della

I piii spielata carnificina d' innumercvoli crisliani.
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Vivea in questa cilta poco oltre il principio del

diciassellesiiuo secolo un giovane lurco nalo di bassi

parenti, ma dotalo di soUilc ingegno , di gran co-

raggio e di spirilo ardentc. Allevato da suoi geni-

lori nella religione di Maometto , n' era diventato

caldissimo adoratore e sostcuilore perpeluo. Poslosi

ad esercilare diversi meslieri per campare la vita,

lulli in poco tempo gli rincrebbero; poichS la sua

inclinazioae era quella di correre sui mari, e sem-

pre a questo era rivoilo il suo intendimento. Non

sapea pero in che modo incarnare il suo disegno.

Ne avea parlalo a suoi gcnilori , ma ess! si erano

mostrali fieramente avversi al suo desiderio. Egli

pero nulla curando i matcrni avvisied il paterno di-

vieto, risoluto ad ogni modo di soddisfare il suo ta-

lento dcterminossi di abbandonare celalamenle il na-

tivo suo tetto, i parenti, gli amici, la palria, c calarsi

sulle rive del marc a tentare la sortc. Infatli cosi fe-

ce, c giuntoa Tolcmaide, ora S. Giovanni d'Acri, e

trovalo nel celebre suo porto una nave che stava

per far vela si mise tosto a servizi del capitano.

Contentissimo di aver Irovata la fortuna cosi pro-

pizia a suoi voti non capiva piii nella pcllc per I'al-

legrezza. Godeva assai nel trascorrcr quelle onde
placide ed azzurrc sotto un cielo limpido e riful-

gcnte, ne gli metlea timore I'infuriar talvolta dei

venti e il minacciar dclle tempestc. Passala I'isola

di Greta, menlrc il vcloce naviglio solcava Ic aequo
del Mediterranco, ccco spunlar da lungi una nave

che a golfo lanciato gli veniva di fronte. Si accor-

sero tutli con sorpresa e con dolore che esser do-

vevano i pirati che infeslavano quel mare, e si ten-

nero per ispacciati noa avendo alcun mezzo per po-

ler loro resislere. Era infatti una nave di pirati mal-

tesi, i quali maggiori di numero e forniii di armi
costrinsero il turchesco naviglio ad arrendersi. Fu-
rono falti prigionieri tutti quelli che v' erano den-

tro c furouo condotli a 3Ialta.

Slava in quell'isola a diporto un ricchissimo si-

gnore di Spagna, a cui era morto pochi di innanzi

il suo fedel servitore. Saputo che tra quel prigio-

nieri v' era un giovane turco di Damasco fornito di

buoue qualita e di pulite manierc riscattollo pagando
una larga somma di danaro e lo prese al suo ser-

vizio. A lanla degnazione e generosila fu talmente

comniosso il giovaoe turco, che verso molte lagrime

di tenerezza e di riconoscenza, e non finiva mai di

baciare quella mano che gli avea spezzato i ceppi

del servaggio e ritornalolo a liberta. Coi piu saggi

e Icaii porlamenti s' ingegno di ricambiare la graa-

dezza del ricevulo beneGzio. e di procacciarsi sem-
()re pill raffetlo e la grazia del suo padrone. E vi

rijfsci mirabilmenle , poiche quel signore gli pose

un' affezione si grande da non potersi dire.

Dopo parecchi mesi di soggiorno a Malta voile lo

spagnuolo ritornare a Barcellona sua palria. Era egli

di una delle principal! famiglie di quella citta, assais-

simo sliniatu per le cospicue doti che radornavano
e per le sue prodezze in battaglia. Ma la piii bella •

qualita che lo rendea caro ed amabiic ollre ogni

dire a tutti , era quella di fervenli'^simo caltoli-

co. Oiide non potea piii a lungo sofTrire di avere

a suoi servigi un che professava una falsa religione

e tutta opposta alia sua. II perche chiamalo un giorno

nella sua camera il giovane lurco gli svelo lulta la

sloltezza e la malvagita della sua sella e amorcsa-
menle conforlollo ad abiurare i suoi errori e ren-

dersi crisliano. I'arve convinlo il servo delle aper-

te e verissime ragioni addolte dal padrone e fe vi-

sta di esser pronlissirao a fare quant' era in suo

piaccre. Fu slabililo adunque il giorno in che do-

vesse ricevere il battesimo, il quale gli fu conferito

con grandissima pompa e solennila e moltissirao con-

corso di popolo e gli fu imposlo il norae di Fran-

cesco Derios. Voile con sunluoso banchello allietare

qucsla fesia religiosa il devoto spagnuolo ollre modo
conlenlo di aver rilolto alle ombre di morle un gio-

vane di bell'indole, di onesti coslumi, di modi cor-

tesi, ossequioso, fedele, obbedientissimo , e ogni di

piu r aniava e tenevalo in conlo di amico e di fi-

gliuolo.

Erauo gia (rascorsi quasi dieci anni, quaiulo con-

venne al padrone di lasciare le native conlrade e

recarsi allrove conducendo seco il lido suo servo.

IL

La giovane di Amsterdam.

Arde\a in Fiandra una guerra accanila conlro la

Spagna, di cui volea scuolere il giogo. Numerosc
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truppe cran gia cola volale per propugnare colle

anni i sacri diritii dell' iberica corona. A capo di

una elclla schiera di valenli soldati corse sul campo
di hallaglia il ricco spagnuolo , il quale veggeiido

nel suo servo grandissiino ardorc di combaltere, ed

oltime qualita necessarie per il nicsliere deirarml

gli otlenue uno sqaadrone di cavaili. II giovanc Iwrco

elevato inaspellatamcnie al grado di capitano ccrco di

corrispondorc col suo valore alia fiducia die si era

riposla in lui, e mostrare co' falti quanio assennala-

mcnle gli fosse slata conferila una (al carica. Picno
di questi pensieri e braraoso di cingcrsi le lempia
di marziali allori si gilto nella pugna come affamala

ligrc in un branco di agiielli. \on ricusava falicbe,

nou curava disastri, non '.eniova pericoli, ma animo-
samcnte sianciandosi in mezzo ai piii ardili cimenti

\i faceva prodigi di coraggio e di valore. Siccb(> in

breve lempo acquistossi la slima e rammir.izione

perfin de' nemiei. Nel piu bello delle sue imprese

si vide cadcr quasi dinanzi agli oocbi il suo signore.

Queslo tristo s[)ellacolo non si puo dire di quanio
infinito ed acutissirao lullo lo ricolmasse, poiche per^^

lui era salilo a si alio slalo, ehe non avrebbe po-

tulo gimmai immaginare. Fe raccogliere le morlali

sue spoglic e fe lor dare onorala sepollura e |>er lungo

lempo pianse amaramenle lanla perdila c ricordarl.i

non sapea senza versare una lacrima di fervente af-

fetto e di vivissima riconoscenza.

Al finir della gucrra cssendo gia soprav»cnula la

fredda slagione, si ridusse il Derios a Bruselles, ove
svernava il quarlier generale. Ivi per la fama cbe
procacciala si avea colle sue prodezze, e per le belie

maniere cbe 1' adoravano , si era stretlo in amista

con parecchie principaii famiglie di quclla capitale.

Per alieggerire la gravezza del dolore cagionaloie

dalla perdila del marilo si era cola ridotla per qual-

che tempo una ricca signora caltolica di Amsterdam
lon una cara ed unica figliuola, in che avea ripo-

ilo ogni sua speranza ed ogni sua gioia futura. Era
in sul be! fiore degli anni e parea un angelo di

bont.i e di beliezza. II suo nome era Ernosta. Avea
i;rande e bella persona tulla sparsa delle piii elellc

irrazie, onde sappia la natura infiorare caduca bella.

Ma in tanta avvenenza e leggiadria riluceva si vivo

e puro raggio di virtu, che occhio umano non avria

osato di conlaniinarla Era di un' indole quani'altra

mai docile e timidissima
,
parca di parole , aggra-

ziala di maniere, di strellissimo riserbo e contegno

e coulinuamenle occupala in esercizii di piela, o in

lavori secondo ricca e gentil donzella. Usando il De-
rios in quesla casa e veggeudo I'un di piii che I'al-

tro crescere e piii vigorosaaiente pompeggiare le co-

spicue doli di quella ingenua giovinella, ne rimase

siCFallamenle preso , che venue nella risoiuzione di

ihiederia in isposa alia madre. Xego sulle prime re-

lisamente la vedova di Amsterdam di conlentare il

suo desiderio. Ma vinta poi dalle fervorose islanzc

I he gli facea del coulinuo il capitano, di cui avea
.;ia da qualche tempo conosciule ed ammirale le

rare qualita, e credendo cieearoeiite aile parole di

lui che la rendeva cerla di esscre spagnuolo di na-

scita, di nobil famiglia e di molla ricchezza, s' in-

chino alia sua dimanda. Voile prima poro conoscere

la volonta della figliuola, la quale comeccbe sentisse

in cuore una non so qua! ripugnanza a lal marilag-

gio, pure credendo di far cosa grata alia sua ma-

dre, die pienamento il suo consenso. Sciiza alcuno

indugio furono foslosamente celebrate le nozze ed

esaudili i voti del capitano.

(Continua) Prof. Alessandro Ani.

DELLA l.M.>IAGI.\E DI MARIA SANTISSIMA

VENERATA .NELLA PATRIARCALE BASILICA LIBERIANA

E DELLE SUE TRASLAZIOM

(Y. pag. 247).

§• 10.

Di Leone XIl, e prima processione colVimmagine li-

beriana falla da Gregorio XVI.

Delle supplicazioni falle nel 1798 per ordine del

sommo ponlefice Pio VI ho di gia loccato al tine

del §. 5: in esse non fu mai I'immagine tolla dalla

cappella, e solo vennero processionalmente porlate

ed espoile nella basilica liberiana 1' efligie latera-

nese del sanlissimo Salvatore , c quella della bea-

lissiraa vergine di Campilclli.

Anche di Leone XIl, Annibale della Genga spo-

lelino, quarto arciprete della basilica snblimato alia

caltedra di san Pielro il 29 di seltcmbre 1823, mi

spacciero con poco, compendiaudo il molto cbe ne

vorrei e saprei dire. Vien" egli a buon dirillo an-

noverato fra i benefattori della liberiana , e come
a tale ogni anno se ne suffraga dal capitoio I'anima

nel giorno del suo trapasso. Mollissimi ricordaiio

ancora quella divotissima processione nel mattino

del 10 di aprile 1825, in cui accompagnato dal ^a-

cro collegio, dalla prelatura, dalla sua aulicamera e

dalle guardie nobili mosse alia nostra chiesa per

I'acquisto del giubileo, piii a lungo soslando in af-

fetluosissime preghiere iunanzi a quella immagine ,

non che le visile alle slazioni, specialraeute nella qua-

resima.

Veniva assai di frequenle nel sabato ad assislero

alle litanie canlate in quella cappella, e non di rado

ancora vi offeri I'lncruento sacriiizio. Nell'anno 1826

dopo avere nella basilica intuonali i solennissinii ve-

s|)eri della nalivila di Noslro Signore, nella sera

fecc a tulla Roma dopo lanti secoli rivedere un an-

lichissimo rilo, quello cio(i di canlar egli modesirao

la solenne messa, e preso quindi nella slessa cano-

uica breve riposo voile all'aurora celebrare in sau-

t' Anasiasia, dopo di che mosse al Vaticano per pon-

tificarvi la terza volla. Nel 1827 torno a caniarvi

col sacro collegio il vespero, nella nolle assistelte al

matulino, e [lonlifico la mes*;a nella sistina, disse in

privalo la ^econda , e come nel 1758 avea fallo
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Clemente XIII , canlo la lerza, avendo preso i sa-

cri paramenii nclla borghesiana. Finalraente nel 1828

nel giorno di Natale vi riiino\6 il solo ponlificaie.

Taccio il suo improvviso e frcquenle venire alle

funzioni corali, il non lasciare le processioni della

orazionc delle qiiarant'ore, il baldaccliino e le co-

jonne dell'allar papale novcllamente dorale, il bel-

lissinio fontc batlesimale da lui I'estiluilo alia ba-

silica, e solcnnemenle benedetio il sabalo delle Pen-

tecosle dell'anno 1827, iiDianeiidosi quiiuii nel coro

alia luessa canlala dal canonico di lurno monsignor

Bernardino de' marcbesi Luzi di San Severino, lac-

cio i continui donativi alia basilica, e la singolaris-

sinia benevolenza addimoslrala al capilolo , di cui

non men di quallro canonici quasi nel lempo slesso

innaizo a cariche cardiiializie, decorali poi assai pre-

sto della tnerilala porpora (1).

Che se egii tolse dalla borghesiana cappella I'an-

tico uso del solenne ponlilicale nel di dell'Assunta

e Irasporlollo aH'allar niaggiore della basilica slessa,

non per altro motive fu, se non perche piu gran-

diosa si rendesse I'augusla ceremonia, la quale as-

sai a stenio polevasi nella borghesiana, quantunque

si vasta, eseguire. Infalti non vi si potevano innal-

zare coramodi palchetti pel corpo diplomalico, per

la nobilta , e per quei cospicui personaggi , che a

poco a poco preser 1' uso di assistere alle cappelle

papali.

Ora Irapassero a Gregorio XVI , Manro Cappel-

lari di Belluno , monaco camaldolese e gia abate

del monistero de' santi Gregorio e Bonifazio al nionle

Celio. Come nel reggimento di quel monislern erasi

egli dato a ricopiare le religiose virlii di san Gre-

gorio niagno , che n' era stato foudatore ed abate,

cosi nel salire al papato e neH'assumerne il nome si

studio d'iinitarlo nello zelo per la salute delle anime
e nella divozionc alia immaginc di cui favelliamo.

Venne infatti due giorni dopo a visilarla nella bor-

ghesiana,] giusla il costume che ne avea da monaco
c da cardinalc. Che anzi movendo per ragione di

sacro minislero con qualchc frequenza al contiguo

monastero delle camaldolesi in sant' Antonio , non

maiomelteva di ossequiare la immaginc liberiana, Ta-

cero le consuele funzioni , che giusta il costume

venne a compicrvi, e diro solo delle straordinarie.

E per non aver in appresso ad interrompere la

narrazione, innanzi lutlo ricordero la solenne con-

secrazione di tre vcscovi, ch'cgli voile farvi il 17 di

luglio 1836, domenica VIII dopo le Pcniecoslc. Ve-
nuio in nobile Ireno, ricevuto dai cardinali palatini

e dell'inlero capitolo alia presenza di mollissinii rag-

devoli personaggi , unse nel capo de'sacri oli ed im-

pose le mnni a Lodovico dei principi Altieri arci-

vescovo di Efcso destinato nunzio alia iraperiale corle

di Vienna, ad Antonio Travcrsi veneziano canonico
della liberiana arcivescovo di IVazianzo c a Carlo de'

conii di Beisach eletto di Eichslett in IJaviera, e gia

rettore del collegio urbano di propaganda, due dei

quali r Altieri cio6 e il Beisach onorano oggidi il

sacro collegio col loro ingegno c virtii (2). Nella im-

posizione delle mani accompagnavano il supremo capo
della chiesa i prelali Giovanni Soglia Ceroni palriarc;)

di Coslantinopoli, e Giacomo Sinibaldi arcivescovo di

Damiala (3) ambedue canonici di quella basilica.

Or facendomi indietro diro, che dopo due cento

diciotto anni fu la immaginc liberiana dalla sua sedc

rimossa. Al sopraggiunger dell' aprile dello stesso

anno in cui era stato crealo (1831) , non credelte

Gregorio di peter meglio iniziare il suo pontificate,

se non rivolgende pubbliche preghiere a quella ira-

magine, di cui come abbiam di gia nolato era divo-

lissimo.

II 3 di aprile fu con rivcrenza grandissima Ira-

sportala nella nave grande della basilica e collocata

sopra r altare papale , ove le si era innalzato una
specie di trono o padiglione, ricco di serici drappi

c di molti e grandi ceri accerchiato. Reslo per otto

giorni esposia alia comune venerazione , ne' quaii

continue furono le processioni delle fralernila, delle

divote compagnie , ed il capitolo insieme al cardi-

nale arciprele, Benedetto Naro Patrizi, vi oflicio sem-

pre d'innanzi con grande decoro. Erasi a bella pesla

formate un altare, su cui vennero in gara ad offerir

il sagrifizio divine cardinali, vescovi, prelati ed ec-

clesiastici ragguardevolissimi. II vastissimo tempio
dalle prime alle ultime ore del di sempre gremito
di popolo traltevi dalla divozione , e dalle novita

della cosa, piii non ricordandosi a memoria di uo-

mo. Fu quindi dai canonici deputali, privatamcnte

nel mode stesso con cui erasi tratta, ricollocata Teffi-

gie nella sua sede.

Nel seguenle anno 1832 impose il mcdesimo Gre-
gorio, che la solita nevena dell Assunzione si faces-

se nella borghesiana. Essendo pero il popolo con-

fluito in mode, che gli uni si agglomeravano sopra

degli allri , ad appagare il comune desio ordino ,

che negli ulimi Ire giorni si trasporlassc Timmagi-
ne sopra I'allare papale, ed ivi si lasciasse fine al

gierne 16 di agoslo. V^' intervcnne il sommo ponte-

fice in una al sacro collegio, e neU'ultime giorno

della novena il papa slesso comparti coll' augustis-

sime sagramento la trina benedizione.

Ne qui ebbcr line le traslazioni della nostra im-
maginc sotto Gregorio XVI. Vencndo Roma sempre
piii minacciata dal cholera che invaso avea varie cil-

ta dello stato ecclesiaslico, il sommo pontcfice, men-
tre adoperava tulli gli argomenti nmani ad impcdire
che sovra la santa citta non piorabasse un tcrribile

flagello, il quale d'inaudita paura aveva ricolmi gli

aninii di tutti, impose anche nel 1835, che la festa

deH'Assunla venisse prcceduta nella liberiana da una
novena, ma in forma di sacra missione. Vi sermoneg-
gio monsignor Francesco Giardoni missienarie apo-

stolico di qualche nome. Non fu minore I'aflluenza

del popolo, cui il vasto tem[)io pareva angusto; ogni

giorno un vescovo del capitolo, di poi il cardinale

arciprete, Carlo Odescalchi succeduto al Naro, be-

nediceva soleunemente coH'ostia sagrosanla. Non la-

scio Gregorio d' intervenirvi, e nell'ultimo giorno

compie egli stesso la sacra funzionc.

J
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Sc non ehc il Signorc pe'suoi giusli e impcrscru-

lal)ili giudizi facendo seniprc piii avvicinare il mor-

bo, a niille doppi crcscevano i limori e le angoscie.

Diviso allora Gregorio di lallegrar Roma tutla c di

far passare la immagine liboriana per le principal!

vie di essa (4), imitando in lal giiisa gli anlichi suoi

predecessori, cd in ispecie il nominato san Gregorio,

il quale con tanlo frullo I'avea, come abbiam vc-

dulo , recata processionalmente in tempo di pesli-

Icnza. Francesco de' marches! Pcnlini uno de Luogo-
(cncQli civili deli'Udilore della Camera e canonico

liberiauo, prelato valenle per ingegno c di molto buon
guslo nelle cose arcbitelloniche,ebbe anche allora I'in-

carico di soprintendere a cio die facesse uopo, per-

che il tullo giusia il pontificio desiderio c con ogni

rcgolaritii procedesse. La immagine dalla cappeila

torno nel mezzo della basilica, e collocata sotto di

un vaghissimo pa<ligliona adoriio di serici drappi e

circondato da luminarie dava di se beiiissima mo-
slra. Corrispondevano I'interno adobbamenlo e le lu-

minarie del lempio. Alle ore 5 pomeridiane del gior-

no 8 di seltembre, sacro alia nativiia di Maria, usci

la processione, cui erasi invitato il ciero regolare e

secolare: luUi con accese candele divolamcnie pro-

cedcvano salmeggiando. Cliiudeva il pio corlco il

gia ricordalo arciprele cardinale Odescalchi con i

prelati Candido Fratlini Arcivescovo di Filippi \i-

cegorenlc, Niccola Ferrarelli Arcivescovo di Mira
luogolcnenle civile del vicarialo, e gli officiali del

suo tribunale, cssendocbe fino dal 1834 avcalo Gre-

gorio XVI prescello a suo vicario generate. La mac-
china, sopra cui come in suo trouo stava la reina

degli angeli, era sostenula da facchini in vcsle bianca

laiare, e ne reggevano i cordoni sei canonici, due cioe

di ogni palriarcale precedendo i libcriani.

Toccava di gia la processione i limini della Va-

licana , e I' imrnagine era non lunge dal tempio

di sanla Maria in Vallicella, delta la chiesa nuova,

quando comincio a piovigginare. II cardinale ordino

clie quivi si deponesse, tanlo piu che poco mancava
nlla nolle. Vi fu dunque lasciala, recilale dalio slesso

jiurporalo le preci di nso dopo il canlo delle lila-

nio lauretane. Voile il sanlo padre che vi rimanesse

per olio giorni , cioe fino al 10 di seltembre, nel

quale tempo stetle nel mezzo della chiesa sopra un
altare ricco di ceri e di ncibili suppellettili.

Nel giorno staluilo convenendo lo slesso clero re-

golare e secolare si conlinuo la inlerrolla suppli-

ca^ione. Se non che le accrescean divozione e de-

coro la presenza del somrao ponlefice colia sua no-

bile corle, tutto il sacro coliegio, il senalore di Roma
coi conservator!, i quali a piedi e divolissimamenle

orando cdificavano il popolo, di cui non si saprebbe

dire se maggior fosse il numero e la pieta.

In queslo secondo Irasporto circondavano 1' im-

magine i bussolanli poiilifici con accese lorcie, e i

padri della congregazione dell' oratorio , che se ne

"tollero beare fino alia basilica. II medesimo. Gre-
gorio recilo le preci dopo il canlo delle lilanie, pra-

ticaio ovunque soslelle 1' immagine. Kimasia per

dieci giorni sopra I'allare papale, innanzi a cui altro

se n'era erello per sacrificarvi, alle 5 pomeridiane

del giorno 24 dello slesso mese, fesla di Maria san-

tissima della Mereede , fu 1' immagine con novella

processione portala alia chiesa del Gesii. Vennero
quesla volta a corleggiare la Madre di Dio lutli i

cherici rcgolari, e i due capiloli libcriano e vaticano

insieme a loro arcipreli (a); i quali a viccnda s'in-

neslarono insieme e caugiaron di mano all'uscir del-

la piazza.

Dimoro in queslo lempio la sacra efTgie per allri

olio giorni posla sopra I'allar niaggiore nobilissima-

menle adornalo ed illuminalo, siccom' era la chiesa

tutla. II giorno 30 alia medesima ora, e con lo slesso

ciero regolare e secolare, con cui erasi portala in

san Pielro, fu I'immagine restiluila alia sua basilica.

Voile in quesla volta eziandio il sanlo padre sc-

guilarla insieme al senaio de' cardinal!, alia magi-

stralura romana , e permise inoltre che alcuni pa-

dri della compagnia di Gesii accerchiassero con tor-

cie ed accompagnassero la immagine lasciala ancora

in mezzo della basilica perqualtro giorni sopra I'al-

lare papale, officiando, come in avanli I'inlcro, capi-

tolo og.ii di, e non mai diminuendo raffluenza del

popolo.

Ovun(|ue poso I'immagine fu un conlinuo' avvi-

cendarsi di sagrifizi offerti sopra I'ara di Maria dai

pill ragguarde\oii cardinal! e prelali. Lo slesso pon-

lefice vi cclebro nella valicana il 19 di seltembre,

continue furono le procession! de'fedeli di ogni classe,

e per fino alle ore piii larde della nolle a saziare la

divozione comune fu uopo lener aperte le chiese. Mol-
lissimi furono i donalivi si in oro, si in gemma, si

in ccra presentali in queslo suo Irioufo alia Vergine,

la quale il 4 di oltobre venne privalamente riposta

nelia nobile sua nicchia.

Non sara vano I'aggiungere che copiosissimo fu il

numero di coloro, che in ogni luogo accostaronsi a

tribunal! di penitenza e si cibarono dell'eucarislica

mensa , aperli essendosi in maggior copia da Gre-

gorio i lesori delle indulgenze: che nella chiesa del

Gesii sermoncggiavasi ogni giorno con grande zelo

dai padri della compagnia, e che il piissimo cardi-

nale Odescalchi giovossi di quests occasione per os-

servare piii da vicino il bel volto di Nostra Signora.

Aperlo il quadro present! il padre Roolhaan prepo-

sito gcnerale ed allri ragguardevoli personaggi Iro-

vossi al di dielro fra le due laslre di melallo incisa

una breve orazione alia vergine stessa poslavi al cerlo

dal Borghese, orazione che ad appagare la comune di-

voziouc venne immanlinente pubblicata colle stampe e

di poi arricchila d' indulgenze (6). Essa e in gran

parle di san Bernardo, e nel principio viene invo-

tala Maria, come regina di quella pace, che tanlo,

come abbiam veduto, stava a cuore a Paolo V c dn

cui tanto abbiam pure uopo a giorni nostri.

Fr. Fabi Monlani,
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(1) Luigi de' marchesi del Drago fatto maggiordomo,

Benedetto de'marchesi Cappelletti governatore di Roma,

Mario de' conli Mattel tesoriere generate, da cuadiu-

tore della Uberiana passntif poco prima a caaonico

vaticano, e Gio: Antonio Benvenuti dehgato atraordina-

rio apostolico e visitatore slraordinario di Frosinone.

(2) // Traversi venne Ire anni dopo, il 21 di feb-

hraio 1839, promosso a patriarca di Coslantinopoli:

uomo assai dotto e speciahnente nella (isica, come lo

attestano le sue opere. Fu carissimo a Gregorio XVI
da lui conosciuto in Venezia, ov' egli era nato il 21

di fehbraio 1765. Mori in Roma il 21 di otlobre 1842

e lo stesso pontefice gli fece scolpire dal comm. De Fabris

un bel monumenlo nella basilica Uberiana, dal Traversi

teneramente amata e con grande assiduild servita,

(3) Ancor questi venne promosso al sopraddetto pa-

triarcato di Costantinopoli il 27 di gennaio 1843.

(4) La processione prese per la via delle quattro

fontane, passo al Quirinale, e per la via delle tre can-

nelle venuta alia piazza di Venezia per la strada pa-

pale si diresse alia basilica vaticana.

(5) // cardinale Galleffi infermo delego a far le sue

veci il cardinal De Gregorio penitenzierr maggiore,

da cui nella chiesa del Gesii furono recitate le preci.

(6) uAve atigustissimaregina pacis,sanctissimaMater

Dei, per sacralissimum cor lesti filii tui principis pa-

cis, fac ut quiescat ira ipsius, et regnet super nos in,

pace. Memorare , o piissima virgo Maria , non esse

auditum a saeculo quemquum tua petentem suffragia

esse derelictum. Ego tali animatus confidentia ad te

venio. Noli, mater Verbi, verba mea despicere, sed audi

propitia et exaudi, o clemens, o pia, o dulcis virgo

Maria n.

SILLOGE DI VARIE ISCRIZIONI

Incise in pietra, ovvero sulle muraglie

in varie parti di Roma.

[Continuazione V. pag. 233).

In inglese e in italiano nel Cenotafio marmoreo

presso Testaccio dov'o la tomba del Prolestanti.

149.

Qui riposa Rosa Barlhust, che cuvahando in altrui

compagnia sulla riva del Tevcrc, per I'escrescenza del

fiume, c per Vombra del sua cavallo, miseramente an-

nego alii 14 di Marzo 1824. Fu figlia a Beiiiamino

liartliusl, il quale in una missione spcciale diretta a

Vienna scomparvc , ne mai piii si seppe daW ajjlitta

sua moglie novella, o di sua vita, o di sua morte ;

( fu perduto di anni 26. Sua figlia che ne avea ere-

ilitate le doti tutte delVanimo e della persona compiva

r anno 16 di sua etd, allorche perl di una sorte al

pari di quella funestissima. Oh lu che leggi questa

storia di afflizione , e di dolorc apprcndi almeno da

lei V istabilita della umana felicitd, non ti faccia con-

fidare in quella ne gioventu, ne amabilitd che possano

in te ritrovarsi, perche colei che qui dorme il sonno

della morte fu tenerissimo fiore e amabilissimo
; fu

quanto mai pud cuore desiderar«, e occhi vedere per

eccellenza , e fu speranza carissima alia vedova ma-
dre , la quale nell' amarezza , e nel pianto di tantii

perdita addoloratissima, questo misero ricordo alia me -

moria di lei pose.

Qual ruggiada in sul primo maltino,

Vaga, e pura nel cielo esalo.

Filippo De-Romanis pubblico su talc avvenlmento

una ode di vero sapore oraziano.

150.

Sul Tealro gia Ornani in Piazza Navooa.

Teatro Agonale.

A. dott- BiUi<tm

CIFRA FIGURATA

^i) p f p -L

h
Li^ 3^

A
V

CIFRA FIGURATA PRECEDENTE

L odio accende !e discordie , e la Caritd ricunpn

ugni fallo

TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTI

con approvazione

DIREZIONE DEL GIORNALE

piazza di s. Carlo al Corso n. 433

CAV. GIOVAiyPd DE-ANGELIS

direttore-pmprietario

i
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CELEBUITA' INT.LESl

[The Illustrated London News)

lord lyndiiurst (*).

varieta'

II gioniale parigino, Le Gaulois, cbbe ila Loiidra,

da lino dc' suoi collaboralori, i seguonti curiosi par-

ticolari sul giornale il Times.

La Stamperia del Times a Londra.

Ho visilato la slamperia del Tiinea. E t|uakhe cosa

(*) L urticolo in un iirossiino numero.

d'immcnso , di magnifico. Nou v' ha in Francia —
iVa le /)iu grand! — una stamperia che eguagli quella

del giornale inglese.

AU'epoca della sua fondazione, nel 1791, il Ti-

mes non compouevasi clie di un solo foglio , e si

slampava con una macchina a braccia, che dava 300
fogli all'ora, slampati da un sol lalo. Nel 1814 Koe-
nigt coslrusse una macchina che slampava 1800 fo-

gli. \el 18'27 Applegalh, assislito da Cowper, ne co-

slrusse un' allra che dava da 4 a 5 mila eseraplari.

Nel 1828 lo slesso Applegalh slabiliva la sua famosa

macchina verlicale che io ho visitala, e che e un
capo d'opera, col mezzo di quesla mirabile macchina
si slarapano 10, 000 esemplari all'ora.

Piu lardi , T amministrazione del Times mise in

opera un' allra macchina a cilindri orizzonlali, che

slampa oUo esemplari per volla, producendone 12,500
all'ora.

Questi due colossi, che producono un fracassospa-

ventevole, e la cui ruolazionc pud essere inlerrotia

istanlaneainenle, sono mossi da una forza vaporica

di 40 cavalli.

Vicino alia camera in cui trovasi la caldaia v' e

uno slanziuo che conliene una vasca di marmo bianco

destinata agli operai della stamperia. Essa coslo 90
ghinee ;2, 300 franchi).

Per essere composilore al Times conviene subire

un esame e provare che si puo, per lo meno, coni-

porre per ora 40 righe di 56 lellere, cioe 2240 let-

tere.

Ogni mille e pagalo II pence (22 soldi). II che

puo lalvolta far ascendere la giornala di un com-
posilore a 24 o a 30 franchi.

Quesli operai sono in numero di 124, 50 dei quali

specialnienle occupali a comporre annunzi. Dieci non
fanno che ricomporre I • parole gua-.le, in una ca-

mera ad hoc. e 46 compongono il nsoconto delle

scdutc della Camera dei Comuni.
Cinque o sei stenograli vanno a preiidere appunli

al palazzo di Weslminstor e rienlrano ogni quarto

d'ora alia stamperia per metlere in ordine le loro

copie chp danno immedialamenle a comporre. In

questo modo, un discorso pronunciato nel Parlamento

a due ore del maltino , appare nel giornale che e

slampalo a sei ore c distribuilo alle selte

La sala dei collaboralori e vasta e bene illumi-

iiata , ed e ammobigliala di un ampio lavolino di
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iioce, iiel mezzo , e all' intorno del quale veggonsi

scritloi muniti dcWoccnrrente per iscrivere.

Attigua a questo locale e la sala da pranzo dei

siiinori collaboratori, e la sala degli arcliivi in cui

>'; deposilala la raccolla di luiti gli articoli coinpo-

>.(i nel Times dalla sua fondazione.

La raccolla de'primi aiiiii sla in uii volume in 4.° —
Ora occupa quatiro volumi in gran foglio.

La camera dei correltori vien dope quella degli

arcliivi, e conliene ccnlinaia di dizionarii iu tulle

le lingue e su lutti gli oggelti.

Vicino Irovasi la lavola da pranzo dei correllori,

che sono 12 per il giorno, 12 per la nolle, e sem-

pre occu[)iili. II loro nutrimenlo e a carico dell'ain-

luinislrazione.

Mi vei'.iie addilalo nolla parte superiore dello sta-

liiiinicnlo un saiollo ove si stampano i registri, le

module di pagamcnlo e le fasce del giornale.

Ogoi collaboratorc che abila in Londra ha conlui

un certo nuoiero di fasce coU'iiidirizzo del Times,

in modo che in qualunqne iuogo, si trovi, al lea

Iro, alle corse , aile riviste, puo mandare per un
espresso il suo reso-conio, che giunge rapidamente,

cd a traverse ad ogni oslacolo , alia direzioue del

giornale.

I corrispondenti all'estero posseggono soprascrille

in carta rossa, che sono consegnate fraiiche di porto

alia stamperia a qualuuquc ora le corrispondenze

giungano.

Dissi esservi una camera speciale per la compo-
sizione degli annunzi ed una per i resoconli del

Pariamenlo V e anche una sala per il ricevimealo

dellc notizie , un' altra per la loro rcvisione degli

annunzi.

La carta e I'inchioslro stanno nei magazzini.

II Times usa, 4, 000 libhre d' inchioslro per sel-

limana.

La carta e pesala alia stamperia stessa ed incol-

lala medianle una raacchina assai ingegnosa.

Si holla anche sul Iuogo ; sotio gli occhi di un
conlahile, che la Regia provvede , il quale indica

esatiamente il nuracro dei fogli slampali.

II bollo cosla due soldi ])cr ogni foglio e tre soldi

per due fogli.

II numero bollato si vondc dieci soldi ed il nu-
mi.'ro non bollato oKo soldi.

Allorche un numero c bollato, puo viaggiarc; per

quiiidici giorni in Inghilterra scnza pagare un cen-

tesimo di porto.

II giornale si slampa tulle le matline e tulle le

sere; ma si fa qualche volia tin cdizione speciale ,

secondo che un avvenimenio iisiportanlc ne imponga
la neccssila. Questa edizionc si fa nelle due pome-
rid ianc.

II giorno in cui io visitai lo stabilimento era un'ora

pom., iiello slesso punto giunse la notixia della mortc
di Alberto Smith, letlerato popolarc c mollo amalo,
morto a mezzodi c minuti.

A due ore e mezza, il Tit)ic> nppariva annunciando
la morte di Alberto Smith.

L' amminislrazione del Times non fa abbonamenti.

E la casa Smith , nello Strand, che s' incarica di

spedire il giornale in Inghilterra, a I' Europa , al

mondo intero. Essa prende 30, 000 escmplari al giorno

sui quali 16, 000 gli sono cousegnaii alle cinque del

maltino e partono col corriere delle sci.

La casa Smith paga al Times To, 000 franchi per

scllimana ed aniicipatamente (circa 4 miglioni di

franchi all'anno).

Del resto i numcri del Times, che sonocomprali
da 170 mercanti, sono pagati an'icipalamente; i mer-
canli fanno serapre il giorno prima la domanda dei

nun-ieri che occorre loro il giorno dopo.

Si (la ad essi il giornale a ragione di 5'( esem-

plari, o di 2 (/aires (il quires e di 20 esemplari).

Si vende I'esemplare a 3 pence al mercanle che

lo riveiide a 5. L' amrainislrazione |)erde concedemlo

il numero a queslo prezzo, ma essa si rifa coila im-

mensa quanlita di annunzi.

II prezzo degli annunzi varia secondo I'imporlanza

di essi , ma e abbastanza considerevole perche la

vendila del Times ascende a quasi cinque milioui.

Mi e slalo assicuralo che uno de' proprietarii del

Times aveva dato per dote a sua figlia il danaro

prodollo in un anno da una sola copia del giornale.

II giornale si stampa su cliches (forme stereotipe).

Tullo il giornale e stereolipato in una niezz'ora,

e si puo ripelere setle voile questa operazione sulla

stessa forma.

II logoramenlo prodollo dal moto perpetuo che

regna in queslo immenso stabilimento e si conside-

revole che si e obbligali di ricostruire ogni due
aniii i laboraloi del fondo.

Fui introdollo nel Museo ove sono le arnii delle

quali, dieci anni fa, gli operai della stamperia, in

numero 3.")!), si servirono per respingere una som-
mossn popolarc.

11 portinaio era iu quel tempo sergente maggiore.

LA RELIGIO.\E CRISTH.NA

Menlrc dal ciel vcstila di .splemlorc

Scendea la primogenita di Dio

A sgombrar I'alla nolle deU'errorc

In che slava sepollo il mOndo rio.

II vccchio Adamo scosso dal sopore

Pieni tli nieraviglia i lumi aprio,

E'l obbliando il lungo sue dolorc

Queslo grido mando che al ciel salio :

Coslci, ch' io veggio bella piii del sole

Viene in terra a sanar il fallo antico,

Che frutto tanti guai alia mia prole;

Del vizio omai cadrS I' idolo infranlo,

Ond' io da molli secoli nutrico

II [)elto di sospir, gli occhi di piaulo.

I
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Donna del Tebro a rui ogni donna incliin.i

Che scalda il sole co'suoi ragi;i d'oro,

Chi ti fe delle genti alma reginn,

E sparse in le di gloria ampio lL•^o^o ?

Forse il niavorzio Ancile cbe di\ina

Opra crede\i ed inimorlal decoro :'

Forse il valor doiraquila lalina

Che li recava insanguinato alloro ?

'So- lania luce in Ic piovve la Fedc

Quando, il soglio de' Cesari di^pcrso,

Su la rupc Tarpea pose la sede :

Essa, cinto ii Ui» crine di novelle

Frondi, li die per sloria lunivcr^o,

E per vita le scicnze e I'arli belle.

Giuvanni Canco Romiiulli

RET ririCAZIO.NK.^

L'epigrafe deirAw." Lorenzo Livcrani scritta nel-

la occasione che il Santo Padre si reco in Civita-

vecchia a visitare ila\ori falti novellamenle in quel

Faro, e che noi pnhhlicamnio nel num. 32 a juigi-

na 251 di queslo giornale, fu per inawerlenza dala

mancanle di tre righe. Slimiamo hen fatto riporlarla

qui tulla inlcra, mentre preghiamo i'egregio autorc

a perdonarci il fallo in che involonlariamente siamo

caduli. ^^^•

MDCCILX
11 Gioriio 11 Di Luglio

L' AujdMa Presenza

Di

Pio IX
Somino Ponlefice E Sovrano

NohiliCava 11 Faro DcW Isold Traiana

Per Sua Sapiente Munificenza

Gid Reso Ptii Sahlo Piii Eleoalo E Dcgno

Di Accorre lino Dc Piii Radiunli Artifizii

Deile Fresnellnine Ojjicine.

Tiia Mcrci Grande Pio

La Luce Novella Piii Sfolgorante E Lontnnn

Mn Placidu Sempre

^ischiarcrd Del Pari Le Notti Caline Ed Irate

Guida E Speranza A' Naviganti

Caro Testimonio Di Tua Bontd

Vera Immagine Di Tua Sicura Fcde

Ed linpcrlerrita Costanza.

VAIUliTA'-GAETA

La cilia di Gaela dove si e rifugialo il Re di Na-

poli, e una piazza lorle, con 16, 000 abiianti, a se-

dici leghe da Napoli , nella provincia di Terra di

Lavoro, che ha per cilia capitale Caserta.

Gaela e situala scpra uno scoglio del Medilerra-

neo e dal lato del mare e ninnita di opcre irrego-

lari, crettc sopra tcrri.zzi, gli uni a bisdosso degli

altri. Dal lato di terra la piazza e difesa da balte-

rie di grossn calibro; uno de' forli domina il porlo,

e aU'eslremita <le!la punia sta I'antica torre di Or-

lando. La posizione (i forte assai per se slessa , e

resa ancora piii forte dal concorso di allre piazze

cqIIc quali forma un solo sistoma. Gaela, San Ger-

niano e Capua formano un Iriangolo deniro al quale,

secondo ogni probabilila, si concenlreranno gli ul-

limi sforzi della dinnslia borbonica. San (lermano

e Capua sono dislanii ciascnna dieci leghe da Gae-

la; la prima siluata siil liume Rapido c aile falde

del Monlecassino, offre una valida difesa e in caso

di rovescio una propizia ritirata ; Capita (a mezzo

del cammino tra Gaela e Napoli, con 8000 abitanti)

e posla presso il Volluriuj , e congiunta col fiume

jicr mezzo di un ponic di pietra ; ha sulla sponda

deslra una testa di ponle l)en munita, e dal lalo oc-

cidcntale un forte con casemattc, ha inollre un ar-

scnale un ospcdale militarc.

Gaela cbbe a soslenere quatlro memorabili asse-

dii uegli anni 1450, 1707, 1734 e 1806. Qnello

del 1450 fu fallo da Alfonso V, Re di Aragona,

che [irelcndeva Napoli come eredita. 11 duca di

Milano soslene\a Ronato d' Angio, suo cempelilo-

re. I soldali di presidio , vedendo che scarseggia-

vano i vivcri perche il neniico dominando il mare

impcdiva rapprovvigiouamonlo, sgombrarono la piaz-

za di tulle le bocche superllue , donne , vecchi e

fanciulli. Quesle poverc genii correvano quindi il

pcricolo di perire di fame, ma Alfonso che era prin-

cipe buono e umano , ordino che fossero assislite,

dicendo che nou era suo costume di far la guerra

a personc che nou possono difendersi. Presso Gaela

era una casa che apparlicne a Cicerene, e abbiso-

gnando pietre ad uso di proietlili, fu intimalo al

proprielario di demolirla: ma Alfonso lo impcdi per

riverenza alia niemoria del granib; oratore romano.

Nel 1707 la piazza fu inveslita vigorosamenle dagli

Auslriaci, e soslcnne tre mesi di assedio senza ca-

pitolarc. Ncl 1774 un escrcito franco-ispano di 16,000

uomini assali quella forlezza; i difensori erano sol-

tan(a 1500 con 140 [)czzi di arliglicria e scarse mu-
nizioni: nondimeno rosisteltero cinque mesi, c si re-

serosoltanlo per discordie Ira loro. Non loccheremo

del 1790, quando Gaela con 4000 soldali, 70 can-

noni, 22 mortai e munizioni ad csuberanza, si ar-

rese al generale Rey che comanda^a I'avanguardia

di Championnel. Fu un fallo inglorioso.

Ma nel 1806 sotio il comando del principe di As-

sia Fhillipsladt, resistclle con gloria agli assalti di

un escrcilo francese, dal 13 febbraio al 18 luglio.

E ben \ero che aveva aperlo il mare e per mezzo

della squadra iuglese riceveva sussidii di provvi-

gioni e di genie; uiu convien considerare d'allro lalo

che la difesa , sebbene vigorosa, fu cen>urala as-

sai , cosi che il merito fu piii dei soldali che del

comaudanle. .
[Galignani).
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ORlFICERIA ITALlANA.

Fra i tuolti oggelti aiitichi di scullura, di pitlura,

di orificeria , ed altri cbe hen spesso mi vengono

presenlati, o per ascoltarne il niio parcre, o perehe

ne faccia racquisto, mi giunse alle mani, non e molto

tempo, un calico , che dalla persona che lo posse-

deva, non si voile venderc. Sul dubbio che polcsse

andare in raano straniera, come spesso accade deile

noslrc cose, e scmhrandomi che per I'anlichita non

gia per la bellezza mcritasse di esser conosciulo, ne

feci trarre subito il disegno con I'intendimento di

trasporlarlo inciso in questo Giornale , siccomc ho

fallo. I\li conlentero darne una breve descrizionc la-

sciando agli erudili Cingolani, cui questo sagro utcn-

siie una volla apparlenne, come mostrero piii sollo,

dime quel di piii che io non dico , mirando sola-

meiite a queslo di far conoscere un'altro aiilico la-

voro di orificeria agli amalori delle arti, ed a chi

vorra, come spero, scrivere la sloria dell' Orificeria

Italiana.

Questo calico e di rame fuso, eccelluala la cop-

pa, che e di argento tirala a marlcllo, ed e dorato

a oro di zecchino. II picdc e mistilinco, poiche si

compono di sei semiccrchi inlramczzali da sei an-

goli relli, che sporgono fuori. Sopra (|upsli veggonsL

sei rosoncini a mezzo rilievo formali da quatiro fo-

glie di edera disposle in crocc , e sopra Ire semi-

cerchi il nome di Gesii espresso con I'usato segno

I. H. S. Da sei angoli nascono allrellante costole

infiorale da un gigiio

Da sei coni troncali e guarnilo il nodo del fuso

su cui posa la coppa di argenlo. Nel piano dei delli

coni fu incastonalo lo smallo di colore ollremare ,

sopra cui veggoiisi piccoli glohi, o pinUeggialure di

smallo candidissimo. L'orefice uso maggior diligenza

in questo nodo, e nei meandri dei due cerchi col-

locali sopra o solto il nodo medesimo, che nel re-

slo. Piii o mono ogni cnsa e tratlata grossolanamenle;

ed io non ho saputo giudicare so sia cio derivalo
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(lair impcrizia dell' orefice, o daU'essere stalo fallo

qufslo calice, quando quest'aric fra noi era ancora

inipcrfella.

L'allezza e di soli centinietri diciotio , ed i! la-

voro e lutto eseguilo a cesello. Da una niemoria

iiicisa sollo il piede in rozzi caratleri si conosce

so/iaiito che si fcce lavorare dai parrocchiani di S.

Valentino di Cingoli (1).

Cvnte Severino Servan::i-CoUio.

(1) Qitesle sono h precise parule F. F. LI. PARO-
FIANI{sic)D. S. VALENTINO CO TAD. CINGOLL
La chiesa di S. Valentino e anlichissima: ora e

fi-

liate delta cura Priorale di Trociggiano Icrrilorio di

Cingoli. £ situata nella villa del Colle di S. Valen-

tino. £ di palronato deW univcrsitd dclla villa. Vi

ft trovano erette alquanle cappellanie anche presente-

menle con Vobbligo della celebruzione delta santa Messa

in tuttf te Fesle.

DELLA l.MJIAGI.NE DI .MARIA SA>'TISSI.MA

VENERATA NELLA PATRIARCALE BASILICA LIBERIANA

E DELLE SL'E TRASLAZIO.NI

(F. pag. 2()35.

§• 11.

Seconda processione, e coronazione delta immugine faltu

da Gregorio X VL

II flagello del cholera parve rilardato, ma non al-

lonlanalo da Roma, verso cui mosse a lenli e sicuri

passi. Lo sgomenio era universale, e ^arcarono due
anni nella piii grande incertezza c paura. Gregorio

XVI bencbo conDdasse oggimai solo nella niisericor-

dia di Dio e nella inlereessione della sua sanlissiraa

madre , oondimeno niuna trasandalo avea delle ri-

chiesle precauzioni a salute del suo popolo. Toriio

duuque ad ordinare che la sacra immagine si ri-

movesse dalla sua cappclla, e come I'arca delTantico

tcstameiiio recata in giro per lalraa citia facesse o

del tutlo cessare o diminuir la moria, che gia aveva

comincialo.

Usci la pn.cessione alle ore 5 pomeridiaue dalla

liberiana basilica il giorno G di agoslo del 1837, c

fu del lutto somigliaiilc a quella del 1835, se non

che il iuogo, o\c do\e\a rimaner vencrata pubbli-

eamenle la sacra effigie, fu la chiesa del Gesii, come
piu cenlrale di ogni altra, ed egregiamente servita

diii padri della compagnia. Apri\ano la disola sup-

plicazime gli aluiini dell'ospizio aposlolico colla pia

casa degli orfani, lulli con accese faci alternalivamen-

te recilando il santo rosario, allreltanto facea (ullo

il oli'ro regolare e secolare. Corleggiavan rimmagine
di\isi in due ale i padri della compagnia o i bus-

solanti poniifici, scorlali dalla guardia elvelica, che

chiudeva il venerando corleo. Lc. *enia d' appresso

infinita scbiera di popolo con tale una divozionc da

disgradarnc il piu fervoroso novizio.

Pervenula la processione al Quiriiiaie \i si uni an-

che questa voltailsommo Ponlclice colla usala suano-

bile corle, col sacro collegio dc'cardinali e col prin-

cipe Orsini senatore di Roma. Ricevuli alia porta del

tempio dal p. Hoolhaan proposito generale, da moiti

altri di queH'illustrc istitulo e dagli alunni del col-

legii) germanico, fu posto il quadro di Maria sul-

I'allar maggiore, in \aghis.'iima guisa apparccchialo,

come era il tempio lutto. Rccilate.si dal sommo po:i-

teOce !e consuele preci ebbe fine il sacro rilo.

Vi si \ener6 pcrtultala novena dcil' assunta, fal-

tavi con b piii grande magnificenza e con inaudita

lolia di popolo. Lo sicsso giorno della festa nelle

ore pomeridiane e col sopraddelto accompagnamenio
fu r immagine riporlata alia sua cappella. Nel se-

guenle giorno vi si coniincio un soiennissimo olla-

vario , in cui mai non iscemo la mollitudinc dei

divoli, quantunijue il flagello, anzichc diminuire cre-

scessc, e fra i preservalivi consigliati vi fosse p;ir

quello deir isolamenlo. Si lascio aperia rimmagine
fino al giorno 15 di oltobre, in cui cessalo appieno
il cholera, il piu voile nominato Gregorio XVI ?ii-

sieme al sacro collegio e alia prelatura assislelie al so-

lenne Te Deinn (!) in ringraziamento a Dio. Non puo
negarsi che anco in Roma il cholera inlierisse : fu

poraliro il niimero degli eslinli assai ininore di quello,

che polea e dovea lemersi. E a nolarsi, che niuno nij

del clero libcriano quantunque si nnnieroso, ne degli

inservienli della basilica ebbe a desiderarsi. Eppnr
vi eran de' vecchi e di ma! fi-rma salute : nel che
videsi un'apertissiina grazia di Maria a pro della sua
chiesa. Anche quesia volla le vennero offerli molli

doni.

L'alla piela di Gregorio no:i si limito a qiiesto

pubblico conlrasscgno di grato animo: ma dilaziono

lino al seguenlc anno, e precisamonle al di dell'a-isun-

ta, festa litolare della basilica, la coremonia, con cui
gli piacque perpeluar la ricordanza di lanto benefizio,

v(i||iio dire la solenne coronazione dell' immagine.
Krasi a lal fine collocala sotto la tribuna su di un
magriifico trono, cui salivasi per due scale vagamenle
ornale e disposle da amendne i lali. IS'on e a dire

la eleganza e le luminarie dell'intero tempio messo
a festa per cura del gi.i ricordato monsignor Pen-
lini. II 6 di agosio comincio la novena c nella vigilia

con maggiore splendor dcH'usaio furon solennemenle
dai cardinale arciprele (Odescalchi) canlati i primi
vesperi.

Circa lc ore 8 del mattino si condusse il sanio
padre alia basilica , riccvulo da quel capitolo, alia

cui testa vedoansi il cardinale arciprele e il suo
vicario monsignor Giuseppe Anionic Zacchia uditore
della sacra Rota. II santo padre offeri privalanienle
la sacra ostia d'innanzi alia immagine, e dispenso il

pane degli angeli ai numerosi feileli, che faceano a

gara di riceverlo dalle mani del vicario di Cristo.

Si nolarono n)isti al popolo personaggi assai distinti

per iiascila e per publici incarichi. Traiieiiutosi nella
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sale del cardiuale arciprete discese circa le 9 2 nella

sagreslia, ove di gic*! lo aspellava il sacro collegio.

Indossali gli abili ponlilicali il supremo gerarca

in sedia geslatoria e secondo il costume mosse al-

I'allare papale, ove gonuflesso venero la sacra ira-

ma^ine: dipoi asceso al trouo benedisse le due co-

roue, le quali iu dislinle soUocoppe veiiiano sosleuule

da due cherici di Camera.

Erano di oro il piii fino e Diassiccio, assai pesanti,

ricche di preziose geiiHiii!, eleganlissime pel lavoro

da assai esperlo gioielliere eseguite. II pio Gregorio a

tultc sue spese voile far questo nobilissim' omaggio

alia iramagine liberiaua, e cosi iu qualcbe guisa riu-

francarla dalle corone di Clcmenlc VIII c di Pao-

lo V, che negli ultimi anni del secolo XVIII eransi

perdule per la calamila de' tempi {'I).

Terminalo il canto dclla Regiua Coeli co'vcrselti

furono dai maestri dclle cereuionie le sopraddelte

corone consegnale ai canonici Pentini divenulo cbie-

rico di camera ed Alcssandro Macioti, dipoi arci-

vescovo di Colossi e canouico vaticauo, i quali in

cotla e rocchetlo so»tonenno la persona di diacono

e suddiacono ponlificio. Alzo^si allora il santo padre,

e preceduto dai due canonici sopraddetii, accompa-

gnato dai due cardinal! diaconi asjisteuli in cappa

rossa , non che da due uditori di Rota pure essi

in cappa ascese per la parte della epistola al piano

superiore, ove torreggiava la cara immagine. Tol-

tasi allora la uiitra, e prcndendo la corona da porsi

nel capo del san'.o Bambino, il ponlefire nel 1' ac-

conciargliela disse in latino una orazione che in

\olgare suona cosi: « Come |)er le uosire mani vieui

coronalo in terra , cosi da le meriliamo noi essere

corouati di gloria e di onore in cielo ». Preso quindi

r allro serlo, e adaggiatolo nel capo della vergine

esclamo « Come dalle nostre mani ueni coronata

sopra la terra, cosi per la lua raediazione possiarao

del luo figliuol Gesii Cristo essere uu di nel cielo

ornaii di gloria ed onoroi. Compiuta la cercmonia (3)

discese il papa per I' allra scala , inluono I' inno

di grazie all'Altissimo, imI assi:Uette alia sulenne meipa

cantata dai cardiuale Coslautino Patrizi.

Ne qui ebbe fine la magnanimila di Gregorio in

verso il capitolo di Maria. Imperocche con aposto-

lico Breve Caeleslis Regiua (4), menlre gli allidava

in perpeluo la custodia delle sopraddelte corone da

lenersi sempre nel capo della vergine e del suo san-

tissimo figliuolo, gli conferniava i privilegi lulli con-

cessigli gia dai suoi illustri predccessori, in Sj)ecie

da Paolo III, Pio IV, Urbano VIII, Clemente IX, In-

nocenzo XI, Leone XH, con chiarezza ed apertamenle

appalesando godcre it liberiano clero de' medesimi
privilegi, di cui sono o sarcbbero per essere fornile

le patriareali cbiese di san Giovanni c di san Pielro,

e chequanle volte ve ne fosse stalo uopo gliene con-

cedeva in perpeluo la comunicazionc in quel solen-

nissimo giorno e con quelle stesse a|)Ostoliche lettere-

Fr. Fabi Monlani.

(1) Nella slessa mattina il sanlo padre era disceso

privatamenle nella vaticana per assistere ad uguale

funzione fattasi da quel capitolo.

(2) Come abbiam detto a! §. 6 il tesoro della bor-

ghesiana venia dopo quello di Lorelo, ed infinito nu-

mero di argenli convenne mandare alia zccca per es-

servi cangialo in moneta.

(3) Vuso delle corone e antichissimo. Le tenevano

i sacerdoti, ire, 1 vincitori, gli sposi. Alia corona del

sommo sacerdote degli ebrei era scritio, la santita e

del Siguore. Assai per tempo anche 1 Crisliani adot-

taronn un tale costume. \ota a tutti e la pietd del

conle Alessandro Sforza Pallavicino, il quale avendo

in sua vita falto coronar varie immagini di nostra

Signora lego nella sua morte con testamento rogato

il 3 (/(' luglio 1636 per gli atli del notaio Giulio Lu-

nati di Parma una parte della sua ereditd al capi-

tolo vaticano, perche col frutto di essa si coronassero

ogni anno varie delle piii miracolose immagini della

santissima vergine. Legato con qrandissima cura ese-

guito mai sempre dai sopraddeto capitolo vaticano.

(4) Data in Roma il 15 di agoslo 1838.

BACCOMO

{Continuazione V. pag. 261)-

III.

// pellegrinaggio a Gerusalemme.

II cclebralo connubio parea santificato dalle bc-

nedizioni del cielo, poiche il piii fcrvcute amore e

la piii dolce pace regnavano Ira i felici sposi. Solo

da una cosa erano rattrislati, dai vedersi cioe privi

di (igliuoli. Erano omai (rascorsi due lustri e an-

cora guslar non poleano la dolcezza dclla desiala

prole. Onde la piissima Ernesla se ne dolea a cuo-

re, e di e nolle innalzava fervidissime preghicre al

Signore, perch6 consolar la volesse del suo acceso

desiderio. Le suppliche di un'anima cosi bella non

poteano senza effetlosalire innanzi al trouo di Dio;

a capo di dieci anui concepi e quindi die alia luce

un graziosis^iimo bamboletto, cui imposero nel sa-

cro fonle il nome di Alberto. Ognuu puo imma-

giuare I'allegrezza die prod usse a tutla la casa que-

sto felice awenimcnlo. Passaii alcuni mesi dopo il

parto, disse il raarilo alia moglie, com' egli si era

legato a Dio con il volo di fare un pellegrinaggio

a Terrasanla, se gli concedeva un figliuolo : ora es-

ser venuto il tempo di adempiere la sacra promessa,

voler seco condur lei ed il caro Berlino ; tornati

da quel viaggio li avrebbe menali in Ispagna per

far loro conoscere la sua fainiglia, la numcrosa pa-

renlcla che avea, e i largbi bcni che possedea. Al

senlir Krnesla di dover fare un pellegrinaggio a Geru-

salemme rinxase dolceraente commossa da quel reli-
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gioso pensiero c si nccese loslo tli santo desiilerio

di visilare e venciare quci luoghi saiililicali ilalla

presenza, dalle dollriiie, dai niiracoli c dalla morlc

di ui) Dio fall' uoino per nostro aiiiore. Se noii clie

il pensiero di dovcrsi avvenlurarc ad un liingo e

penoso viaggio con un bambino lallante, di dovcre

lasciare 1' affelluosissiina sua madre col limorc di

non rivedeiia forse piii mai, le raffieddava iu pello

la concepila biama. Di cho accorlosi il marilo slu-

diavasi di cavarle ogni paura, di loglierlo ogni dif-

BcolUi e di appianarle il scnlicro. E per nieglio con-

durla al suo |)iaccre le veniva ogni giorno ragio-

nando dclla sanla citla ; e quando to descriveva i

palazzi di Erode, di Anna, di Caii'asso e di IMIato,

quando le inostrava la ciltii di Daviddo, il pala/zo

c il gran lempio di Salomone, quando le addilava

il forle di Sioii, la lorre di Siloc, la probalica pi-

scina, il lorrenle di Coilron, il monte degli ulivi e

le velte del Calvario. Or la nienava per la Palcslina

e lo f'acea vedere il borgo di Nazaret, la grolla di

Beltelemme, il caslello di Enimaus, le casa di Bo-

lania, il pozzo di Samaria, il lago di Tiberiade, il

Giordano, il Taborre, le rose di Gerico, le palme

di Codes, i cedri del Libano. AU'udir noniinare Uilli

quesli luoghi cosi sacri all'augusla nostra rcligione

c cosi cari alia tencra sua divoziono sentiva Erno-

sla riaccendore il desiderio di andarli a vedere, nia

nou sapea risolversi di dirlo alia madre, pi-rclie co-

uoscea che le avrebbe recalo infinilo dispiacere, ne

avrebbe consenlilo giammai che si allonlanasse da se.

Fra i dolori della vedovanza e Ira g!i alTanni della

sua avanzala ela non avea quella donna nessun allro

conforlo che di vedersi in corapaguia dei forlunali

sposi e careggiare il predilello nipojiuo che formava

la delizia della sua vila. Privaria di questo innocente

sollicvo sarebbe slala tolpa c barbaric.

Ma il Derios n.illa approj-zando quesle ragioni ,

volea ad ogni niodo venire a lermine del sao disc-

gno. Dormiva una nolle Iranqulllamente Ernesta ,

quando nel piii bcllo del sonno la desia improwi-

samenSe e con (nice sorabiante e con una voce riso-

luta e minacciosa !:; couiauda di levarsi di lello, di

togliersi in braccio il iigliuolello, e di seguirlo im-

nianlincnlc , poiche (u(lo era presto alia parlenza.

Trasali di spavento la inisera Ernesta a si duro co-

mando e al licro asfinilo del marito, che non avea

giammai vedulo cosi conlurbalo ed iroso. Pianse ,

prego, gillossi a piedi del consorte, ma tullo fu inu-

lile. Per ccssare un malt- peggiore dovette seguire

Tadiralo marilo, che le nego perfino di rivederc la

madre c dirle addio. Allora conoincio ad enlrarle

nell'animo un funeslo pensiero che le dicea : non es-

scre il suo sposo veramenle quale linora si era in-

finto di esserc , sollo le senibianze di un pellegri-

naggio covarsi qualchc reo disegno. Argomeniava

lutlo questo dal riciso ed amaro riliulo di poler ri-

vederc , di peter dire pure una parola alia madre

che anche a lui avea date lante prove di slima e di

beucvolcnza.

IV

Lii nave olaiulcse.

Era una matiina di estate e la frcsc' ala di ru-
giadose auretle scolea aniichc slille ciii' rallempra-
vauo alquanto le [lassale cocentissime \anipe del sole,

il quale era gia per ispunlare dal lucido orienle

e versare di nuovo sulla terra riarsa un altro lor-

renle di luce e di calore. Guizzala di lelto per lem-
pissimo la niadn? di Ernesta e uscila appena di ca-

mera ando sccondo I'usato ncdia stanza, ovesoiea dor-

mire il tcnero nipotino per augurargli I'elicissimo il

giorno c imprimere un caldo bacio d'amoresulla froiile

di qneirangiolcllo. Ma qua! fu la sua mnraviglia e il

suo dolore
,
quando non Irovo allro che la vuola

culla, e corsa tra le ansie crudeli e le morlali ago-

nie nella camera nuziale non vide piii iic^ la Gglia ,

ne lo sposo, e si accorsc che eran partiti ! Per I' in-

lensila del cordoglio che la oppresse e le chiuse i

sensi cadde tramortila al suolo ed ivi riraase luori

di so , (inche venule le ancelle e Irovalala in quel

miserando slato levaronla di peso da terra e poslala

sul lello si sludiarono con ogni argomento di farle

ricupcrarc i smnrrili scnlimeiili. Kisorla 1' infelicu

doiuia da qiicH'angoscia e sapulo, come nel piii buio

della nolle si erau scgretamenle fuggili gli sposi
,

ruppe in un piaulo dirollo e Ira lo aniare lacrima

e gli affannosi sospiri non facea allro che deplorare

la sua sciagurala soric c chiamarc per norae la fi-

gliuola e quel caro bambino che amava piii degli

occhi suoi. Mille affotlali e Iruculenii pensieri le si

avvolgeano per la menle e la melleano nella piii

smaniosa agilazione. Non sapea Irovar ragione di sif-

falto procedimenio, ne sapea a che si pensare ; ma
una fuga cosi subitauoa e cOjI segrela la gitlava nei

piii gravi limori e ne' piii spavenlosi sospetli. Come
mai, dicea fra se e st^ dolorosamenle piangendo, co-

me mai una figlia che mi amava dciramnr piii gran-

de che vi possa essere sulla terra , che non si di-

partiva giammai da' miei voleri , che non avrebbe

giralo urio sguardo senza mio consenso, abbandonare

improvvisamenle la madre; senza volgerle una parola,

senza darle un addio ! ! . . Egli e questo un Iremendo

niislero, e sotlo il vplo di csso oh Dio ! che vi sara

nascoslo ! Ma no, non e colpa di Ernesia, in ([uel-

I'anima cosi candida che io conosco piii di me slessa,

non vi puo essere si nera macchia. Ah il marilo, si

il marilo e il reo. Chi sa quanta violenze le a^^.l

falte , con quante minacce I'avra atlerrila , ed ella

cosi buona e pieghevole ba cednto agli sforzi di quel

ribaldo. Si, non puo essere allro che un ribaldo chi

sirappa dal seno della genilrice Tunica sua tigliuola,

ciii senza alcun molivo al inondo ricambia della piii

moslruosa ingraliludim; colei che gli avcva affidalo

II piii caro tesoro della terra, che lo aveva accoilo

in casa, che io irallava come un ligliuolo , che io

ricolmo sempre di grazie, di gcniilezze, di corlesic.

Povera figlia chi sa or'> quanle pene, (juanle angu-

stie provi nel vederli priva della dolce madre lua !
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Ab sciagurala me e stolla, die credelli ciecamenle

alio parole di un soldato ! Chi sa sollo quegli onesli

e piaccvoli sembiaiili che aiiiiua rea si raccliiuda !

Chi poleva giaoimai prevedere che dopo dieci aiini

e piu di lodevolissimi porlaracnii, di invidiabil Con-

cordia, di perfoUissima pace si suscilasse inaspella-

taoieiile la piu furiosa leiupesla ! Jla Iddio e giuslo

e proleggera dello sue graiul'ali i rapili iniiocnuli,

ma scagiiura pure gl' irali fuliiiini della sua vendeda
sull'iiiiquo che e giuulo a lanio ccccsso e ha bar-

baramente (rallllo i! cuor di una madre. Chi sa quella

povera figlia quanle lacrime ancor versa, quanli la-

menti ancor sparge nel vedersi rapila alia soilecilu-

dine e ail'aiuore della piii tenera fra Ic madri e po-

sla in baiia di un ingralo e di un Iradilore! Caro
Bcrlino niio, cbi Ii canlera piii la canzone de' tuoi

sonni. chi dinienera la tua culla, chi vegliera i' in-

nocenie luo riposo ?

Menire cosi sfogava la dolorosa in vane quereie
i'acerbezza del suo cordoglio, correvano i fuggitivi

a spron balluto per le poste. Slava I' infelice Ernc-
sla pallida, nuila, addolorala. A quando a quando
prorompea in largo pianto e in angosciosi sospiri

,

e levando lo sguardo al cielo parea che a !ui rac-

comandasse la sua saNezza e quella del caro (igliuo-

lello , che lenea atreltuosamenle tra le braccia. II

niarilo cercava di consolaria, ma ella era incapacc
d'ogni conforlo.

Giunli a Calais Irovarono nel porlo una nave olan-
dese, che era gia sulle mosse per far vela al viag-
gio d' Italia. Ivi s' imbarcarono c al prinio soffiare

di propizii \enli si niisero in cammino.

V.

Le giuste ripugnanze.

Rimasta cosi lonlana dalla madre la misera Er-
nesta non sapea darsi pace e di e notte non lacea
allro che piangere e singhio^zare. Si rassegno al vo-
lere di colui che ogni cosa dispone a nostra vera
utilita , e in mezzo alle piii crude sciagure versa
sugli afflitii il balsamo delle consolazioni. Non ces-
sava pero la pietosa Ernesta d'innalzare le piii in-
focate pregbierc a Dio, aflinche si degnassc di be-
iiedir quel viaggio che ella facea per il solo fine di
\isitare c venerare quei santi luoghi cosi preziosi
e cosi cari ad un cuor cristiano , e di accogliere
solto la sua special prole/ione quell' innocente an-
giolelto che fin dal suo nascimento avca consecrato
alia regina dei cieli.

Fratlanto la nave olandese correa a golfo lanciato
per la Manica e per I' Oceano e gia da(o volta al

capo di S. Vincenza in Ispagna stava per entrare
nello slretlo di Gibilterra, quando scontrossi in un
naviglio di genii barberesche delle coste d' Affrica.
Gelo di paura a tale incontro Ernesta temendo di
aver dato nelle ugne di barbari predatori , ma il

marito cerco di toglierle ogni tiniore e per meglio
renderia sicurada qualunque ollraggio e pienamente

Iranquillarla, chiese di parlare al capilano dell' Afri-

cano naviglio. Abboccalosi con lui, gli promise lar-

ghissima somma di danaro , se lo avesse ricevuto
nel suo legno insiem con la moglie ed il figliuolo,

e condotlolo al Porto di S. Giovanni d' Acri, donde
si sarebbo mosso per alia volta di Damasco sua pa-
Iria, a cui anelava da tanto tempo per rivedere i

suoi parenfi a praticarvi libernmente la religione

di Maomelto, a cui non aveva rinunzialo giammai
nel suo cuore. Consenii volentieri alia domanda il-

capilano ; onde il perfido lurco con fronle sercna
col riso sulle labbra lornato alia sua nioglic le din-

se , come avea parlato al capitano e regalalogli di

belle monete, pcrche non le avesse fatto nessun in-

sulio e r avesse guardata da suoi. Anzi, mia cara

Ernesta, poiche la nave olandese e per fermarsi al-

quanto lemjio in Italia, io per affretlare il termine
del noslro viaggio, e giunger presto alle porie della

santa citta e sciorre il volo, ho pregato il capitano
che ci voglia accogliere nel suo naviglio e traspor-

tarci a loppe , donde e brevi-i-im) il tragitto per
Gerusalcmme.

{Conlinua) Prof. AlessandroAtli.

GIFRA FSGURATA

G8 Alfonsi

CIFRA FIGURATA PR

Gihillerra c una forte citld nell'es

FCEDENTE

trcmild della Spug It I!

TIPOGRAFIA DELLE BELLE AR 11

con approvazione pia:

DIREZIO.\E DEL OIOR.NALE

di s. Carlo al Corso n. A.i6

CAV. r,IOVA.\.>il DE-ANfiELIS

diretture-prnprieCario



DistribazioD S 1o OUobic i8 60 Anno mil

MONSiGNOR GIUSEPPE MARIA BRAVI.

CENNl BIOGRAEICl Dl MOlNSlGNOR GIUSEPPE SIARIA BRAVI

Monaco Sitvestrino Vicario Apostolico di Colombo

E oggi il di ciuquanlcsirao piimo dalla morle di

Monsigiior Giuseppe Maria Bra\i , Monaco Silve-

strino, Vicario Apostolico di Colombo Capilalc del

Ceylan nolle Indie Oricniali. (Juest'uomo incompa-

rabile che ha lascialo di sc grandissiino desiderio in

chiunquc i)cr poco ebbe la vciUura di coiioscerne il

cuore e la nienle, non potea lasciarsi dai .cari suoi

senza decoro di fruttuosa mcmoria. E pcrcio che vol-

lero essi rammenlate, benclie di volo, Ic sue gran-

diose virtu in queste pagine , per non frodare la

chiusa di Dio della manijeslazione di una splendida

gloria sua , i Sacerdoti Catlolici di u.n esempio il-

lustre da imilarc con ogni studio.

Montesanto bel paesello fra Maccrala e Rccanali

nella Marca di Ancona fu la patria di Giuseppe Bravi

e vi respiro Ic prime aure di vila iiel di 6 Decem-
bre del 1813. Nacque il fanciullo di agiati parenti,

ai quali leiica Inogo della nobilla de' nalali, un animo
adoriio di ogni manicra di virtu, ed un cuore lutto

disposto ad amar Dio ed il prossimo di un affetto

di rnra tempra
; pi'cgi singolari che fanno la vera

nobilta dcgli essori iiilelligenli !. — I primi anni del

fanciulletlo furono nou dubbio prcconio, di quelle a

che sarebbe riuscito adullo. Tutlo religionc, tutto

carila verso i suoi simili , era Esso un angiolelto

di Paradiso. Ne ai pregi del cuore crano seconde le

doti della sua mentc. Invialo dai suoi in Rccanali

per impararvi le lellcre non e a dire quanlo si por-

gesse diligenle negli studj, c quai larghi frulti ren-

desse alie cure dci suoi precellori. Ond'd che chiun-
que ne parlasse , il facea encoraiandolo , e progno-
slicando grandi cose del suo avvenire. Giovinclto sif-

fallo era nalo pel cielo, n6 Dio potea conscntire che
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crealura alcuna contendesscgli l' inluro possediintMito

del suo cuore; ed e percio che il trasse, secondando

gl' invili della benigna natura sua cogli allettamenti

della grazia, a fargli intero dono di tulto se infra

i Monaci Silveslrini , dei quali vcsli I' abito sacro

il di 26 di Novembre dell'anno 1830. Nel seguenle

anno, il di 27 dello stesso mese il Sanio monacello

adempiva la ceremonia solenne dei voli con gran-

dissimo interno compiacimento deU'anirao suo e di

un suo Zio giii Monaco del Sodalizio Siheslrino. Ed
ccco il noslro Bravi tnllo di Die nei sanli recessi

di un monaslero, alacre negli sludj, fervente di ca-

rila inverso lutli, speccbio di religiosa pieta, iti una

parola splendido csempio di Monaco. La vasta sua

menle abbraccio le lettere, la Filosolia, c la Teo-

logia si largamenle , che ai 23 anni uon corapiuti

ordinate sacerdote, fu immediatanicnte dcsigiiato a

Lettore di Sacra Teologia nel Monaslero di Osimo.

E si egregiainente rispose il giovine preceltore alle

speranze dei Monaci suoi da raerilarne anipia e non

menlita lode. Che anzi al dollo insegnameulo seppe

congiungere tanto di prudenza, ed illibato tenor di

vita che poco stante fu decorato dell'onore di Vi-

cario Abbaziale nel Monaslero stesso, ove facea larga

copia di sua dottrina. E qui fu uieraviglia degna del

suo gran cuore che non si tenesso coutento di sod-

disfare ai soli incarichi aflBdaligli nel Monistero, gia

gravi di per se, ma si porges.-e incessantcraente lutto

a lutti. Sconsolati da lui ricondotli a tranquillila ,

dissidii efficacemente composli, fnorviali riraenati al

sentiero di virtii parlano ancora in Osimo del suo

Evangelico zelo. Opere siffatte il posero in islima di

ogni sorla di personc, e tanta bensvolenza gli cat-

tivarono dall' Eminentissimo Arcivescovo, che voile

questi eleggerlo, tutloche giovanissimo, ad csamina-

tore Sinodale , a Coufcssore delie Blonache e delle

pupille , e a direttorc di spirilo nel rinomatissimo

Collegio Campana. Faltoche dimostra aver giudicato

il Saggio Principe, bnslare il cuore e la nienle del

Bravi a molteplici e grandi imprcse. Ne al giudizio

contradisse I'evento; poiche fra lanti svariati ufficj

adenipiuti tutti con iscrupotosa cura non fu niai che

il Bravi si diniegasse a qualunque allro incarico ,

ove il richiedesse la gloria di Dio e I'amorc dei suoi

fratelli , essendo tullo e semprc in esortarc
,

paci-

ficare , consolare ogni geucre di persoue con suc-

cesso ainmirabile. Non puo (ro>arsi o lellori un
anima piii altamenlc dogiia deH'Apostoiato. A tanto

onore Iddio voile chiamaro il giovine Eroe; poiche

il suo core per opcrazione di grazia si senii dila-

(ato siffatlamenle da non porgersi [nil baslanle al-

rampiezza sua un paesc di Ca!toiici, per quanto in

csso adoperasse di Evangeliche cure: ma violenle-

mente scnliasi spinto la dove il chiaaaavano con in-

stante grido innuinerevoli cd infelici fratelli suoi

gl' infedcli dcM' India. Oad't^, che deliberando seco-

stesso c proponondo fermanienle di lasciar 1' Italia,

c trasporlarsi in pacse d' infedeli , dopo aver sog-

gettalo il suo divisamento al consiglio di Propa-
ganda, ed esscre stato posto ucl novero dei luissio-

narj, si parti plena I'anima di un ardore generoso,

e r isola awenturata di Ceylan I'accolse primo fra

i Monaci Silvestrini nel suo seno il di sacro alia

Vcrgine Assunta in Cielo dell'anno 1848. 11 calore

del cliraa, il povero e diverso cibo, il pericolo sem-
pre permanente di mortali conlagioni crebbero, aa-

ziche scemarlo, il gran cuore del Bravi. E alacrc-

menle si pose, tutlo cbi di mal ferma sanil.i a di-

boscare e coltivare a Cristo il vasto campo che gli

si paro innanzi. Buddisti, Adoralori del sozzo Visnu
Islamili e svariatissiine sette di protestanti, furono
le male erbe, che prese il Bravi con ogni studio a

trarautare in eletta messe, (rapiantandole nella vi-

gna di Cristo. Per quanto ben disposti dell' animo
Irovasse i seguaci di Budda verso il Cristianesimo,

tutlavia valido ostacolo rinvennc nella sozza vita, o

nella sordida avarizia dei cullori ili Visnu, nell'odio

brula!e,chc nutron per Cristo i Mussulniani, nell'osti-

nata perfidia dei protestanii, che gli fa chiuder gli

orecchi ad ogni voce di verita. Ma impedinienti sif-

fatti gli crebber la lena, anziche afliovoliria; per la

qual cosa reso piii animoso, senza rimetter mai del

suo energico opcrare, vedendo se poco a coltivare

tanta messe e cosi reslia, voile seco uniti nelle Apo-
stoliclie fatiche altri eroici compagni della stessa so-

ciela Silvestrina, cui, per aver tanto bene il Bravi
meritato della Chiesa, fu dalla Sede Apostolica con-
ces.sa in proprio la missione di Colombo. Ne quesia

grazia sollanto si nierito il nostro l'>oe per il suo
conlinuo cd efficace adopcrarsi nella propagazionc
del vangelo, ma i larghi frutti che raccoglieva nel

Vicariate di Colombo posero gran desiderio nel cuore
del sanIo Vicario Apostolico Gaetano Antonio , di

chiederlo al Pontefice a suo coadiutore nell'Episco-

palo per modo, che alia sua morte ne ereditasse la

dignila ed il carico. L'istanza dell'esimio prelalocom-
mendala dai mcrili del Bravi sorii il siio effetto

;

ond'e che I'infaiicato Apostolo fu consacrato Vica-

rio Apostolico di Colombo nella caltedralc di S Lu-
cia il di 13 di Gennajo dell'anno 1850 da qucll'istesso

Prelate, che avcal doraandalo ed ettenute in ajuto

con grandissima consolazione del suo cuore.

Con prudenza al tutlo singolare , con carila piu

che di figlio, si adopcro sempre il novello Timoteo
a sovvenire di ogni conforlo il vecchio Ve covo, c ad
alleviarne le faticho, prendendolc pressoche tutle so-

pra di se. E quaudo finalmenic piacijue n Dio di

chianiare I'antico prelato al possediniento di quella

corona, che gli avea meritato il laborioso sue Zelo;

il giovine Aposlolo gli successe a reggere il Vica-

riato di Colombo il di 13 Gennajo del 1857 con
grande compiacimento di ognuno. Qui vorrebber

meno le parole se si velessero adcquatamente non
])ur magnificare, ma sol descri\cre le opere gloriose

del Xo\ello Vicario nel dilatare la luce del Vangelo
ovunque potesse. Laddove prima crcsceasi annual-

mente la Cristianita di Colombo di non piii di due
o tro cenio baltezzati , il nosire Aposlolo , ajufato

dalla eletta schiera de' suoi Missionarj, comincio ad

axffiungere in ogni anno al novero dei Caltolici sei
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e settecento convertili (iai Genlilesimo e Protestan-

tcsimo , finchii negli ultimi aniii del viver suo si

piacque vedere coslantemcnte entrare nell' ovilc di

Cristo per ciascun anno millc all' incirca di tjuci

poveri Isoiani da lui condolli dalle tcnebre dcH'cr-

rorc alio splendore della Verita. Nii solamenle fra

gli infedeli euro della gloria di Dio , ma eziandio

infra i Caltolici con isludio incessanle, raffermando

nel cuor loro la virtii ed infrenando il vizio per via

di sante e sapient! leggi indinzzale al clero ed al

popolo eon si felice successo che si vide ben toslo

luulalo I'aspetto del Viearialo di squallido ch'era in

ris|)lendenle per nuovo lustro.

Non pavenlando dei disaslri di uno scabroso viag-

gio, benehe infcrmo di una cronica malattia di fe-

galo. intraprese di tulto buon animo, percbe Dio vel

ehiainava , la visila Paslorale in tutlo il suo Viea-

rialo. Ne puo dirsi bastanlemenle quanlo bene ne

rilraesse 1' infalicabil zelo del Santo Paslore Nella

Crislianila gli venner trovate pratliche gentilesche

e superstiziose cerimoiiie Idolalriciie; poiche soventi

volte interveniva che un Crisliano trovandosi infer-

mo , od oppresso da qualche traversia , o prossimo

ad accingersi ad una perigliosa impresa, o d' incerlo

esito, consultasse gli aruspici impostori, facendo getlo

deH'anima coH'offerirla al denionio insienie ad allre

offerte di eibi o di cose preziose. SifFatte perniciose

pralliclie fnroiio quasi del lu'.lo con meraviglia uni-

versale eslirpate dal santo ovile per forza di una

forte, eloquente, e quasi direi inspirata esorlazione

Pastorale , che il Saggio Vescovo disseinino fra le

sue peeorelle. 11 suo viaggio fu un conlinuo rilor-

nare a vita la carita sopila, la religione alTievolila.

Antichi e gravissimi litigi compose; i tempi di Dio

scaduti e privi dei dovuti adornamcnti ristoro ed

abbelli ; fece sorgere, quasi per ineanlo (tanto puo
ardor di zelo !) nuo\e Chiese dalle fondamenla, po-

ncndo mano alk^ iniprese ed ignorando con quai

mezzi le eondurrebbe a fine. Ma cio che fa la piu

gran lode di queslo Aposlolo e la singolariisima bc-

nignila, eon la ([uaie era tntio di lulli, non facendo di-

scernimenlo fra (lallolici, Musulmani, Genlili e Pro-

teslanli. Tutti ascoltb palernamente , tulti riraando

da se consolati eon carita inaudita. Parco fu ma
severe

,
quando il voile i! bisogno, ne! richiamare

alia retta via i perversi con medicina salulare di

paterno casligo, largo fu di perdono a cliiunqne ca-

duto in fallo, umilmcnte a lui ne chiese la penitenza.

11 Viearialo pertanto dalla Visila di quest' Angelo
ebbe tal mulamento, da essere oggetlo di ammira-
zione agli occhi slessi dei Gentili e Protestanli, lut-

toche nemici acerrimi di nostra S. Religione. E di

cio fa anipia fede la sincera lode, e il grato ringra-

ziamento, che fece all'Egregio Pastore la Congrega-
zirtiie di Propaganda, allorquando vennc in nolizia

degii ubertosi frutti da Lui raccnlti nella Visita Apo-
stulica.

Tanto baslerebbe a fare la piu gran lode di (|ual-

siasi Apostolo; ma pure non cessan qui le meraviglie

operate dal Bravi. Oltro le perverse genie avverse alia

Crislianila sopra mentovate rinvcnne il Bravi in Co-
lombo un mal germe di nuovo scisnia, che avea gia

inesso profondissime e ampiamente dilatato le sue ra-

dici. II console generale di Portogallo, di nome Misso,

medico di professione, mollo influente nel popolo, co-

me sogliono essere pressoche tutti i medici dell'In-

dia, fermd seco stesso di far di nuovo rivalere nelle

Chiese Indiane la regia vantaln giurisdizione , che
il Ponlefice (iregorio XVI di chiara memoria, avea
annullata colla Bolla Apostolica multa praeclare, nella

(juale rivendica\a il diritto della Cliiesa Romana d'in-

viare esclusivamenle Vicarl Apostolici, ove i bisogni

delle varie Chiese il richiedessero. E si felicemente

riusci neir iniquo proposto, che il popolo pressoche
tulto era \enulo nella falsa e protestantesca opinione,

che non al Romano Ponlefice, ma sibbene al re Por-
toghesc si dovesse prestar fede ed obbedienza in cio,

che riguardava gli affari della Chiesa Caltolica del

Cevlan. Con cio orasi formalo e cresciuto in nuraero
di traviali ed in potere lo scandaloso e terribile scisma

Indo-Porloghese, ch'era ardua impresa non diro eslir-

pare, ma eziandio monomamcnte infrenare , perche
non iraboccasse e si difondesse ad infeslare il poco
resto ledele della Crislianila di Colombo. E che per-

tanto } dovea arrestarsi il magnanimo cuore del Bravi
innanzi alia difficolta benehe massiraa di una impre-
sa? Aninialo da una forle fidanza nell'aiulo divino,

si delle di lulla lena per via d' istruzioni e di pa-

terne persuasioni a svellere le perverse scismalicho

radici, e in poco d'ora tanto fu innanzi in questa ope-
ra prodigiosa, che ollre all'aver ridotto lo scisma gia

fallo gigante, pressoche a nulla, trasse eziandio pub-
blicamenle di bocca a colui, che n'era slato I'autore

« che giammai sariasi posto a rivendicare la regia giu-

risdizione del Portogallo sulle Chiese Indiane, se il

Bravi avesse retta la Cristianitd di Colombo, allor-

quando Egli die mano a mettere in opra quel divisa-

mento n. Uomo si grande dovea niorirc per Dio, con-
sumato dalle Apostoliche faliclie. E difalto nell'an-

no 1860 voile 1' incomparabile Pastore iinprendere

I'arduo e lungn viaggio della Provincia centrale di

Ceylan, per consolar di sua vista quel Caltolici, cui
finora non avea visitato. Condotto in un baroccio da
lardi buoi, sferzato percio senza riparo continuamente
dai possenti raggi del sole, per vie eric e disagiale, pe-

rigliose per orribili dirupi, e per helve feroci, che vi

si annidano, percorse 15'f miglia da Colombo, per re-

earsi sino al Castello di Bedulla sul confine del suo Vi-
earialo; e torno inKandy (antica capitale dei re con al-

trettauto disagio, dopo aver colli gran IVutli nella Cri-
sti'Uiita, eJ aver beiiedetlo in un deserto un nuovo
teaipio sacro •» Maria Immacol.ila. Ma luomi) di Dio
era affranlo dalle fatiche portale ollre il potere, e I'in-

fermila abiluale avea incrudelito a segno da impe-
dirgli di prender ciho e riposo , e di trar perfmo
alcune volte il respire. Oltrcdiche I' inferniila era

di natura tanto maligna, che non di rado il forzava

a mindar fuori di bocca umor bilioso rosseggiante

di sangue, per la qual eosa erano le forze dell' in-

felice si menoraate ed airralile, da metier gran tinioru
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nei perili, die piii non gli bastassero alia vila. Vani

furono tutli i presidl dell" arte adopcrati coa ogni

cura intorno all' infermo; ne rimancva allro consi-

glio a prcndcre, die rimenarlo in Italia per giovarsi

del beneficio dell' aria natia. II Santo Prelato seiili

niancarsi il cuore, allorquaiido gli t'u aiinunziato,

ch'era forza abbandonare I'amato gregge, la faraiglia

dilella degli Apostoli suoi, e salpar per I' Italia. Pure

piego la fronle al divino volere e non senza lenero

pianlo, prenunziandogli il cuore, che abbandonava

per sempre quei cari luoghi, quegli aniali fratelli ;

pose oelle mani dei suoi missionari il gregge dilello,

benedisse tutli, e sciolse, il di 30 luglio del correnle

anno, dal porto di Galle, accompagnato da D. Emi-

liano Miliani Missionario Apostolico deH'ordiue Sil-

veslrino suo prediletlo, perche il consolassc negli e-

slremi momcnti. Parve che il male rimettesse della sua

gagliardia nei prirai dieci giorni del viaggio sull'Ocea-

no, e che balenasse una speranza di guarigionc sa

quel prezioso capo. Ma fu breve e fugace lusinga !

Giunlo nei mar Rosso, I'aria infuocala dagli ardenli

raggi del sole eslivo gli crebbe siPfattamcnte la forza

del male, die il condusse agli estremi; fu allora tentata

Toperazioue della Paracenlesi, per avere il mal di

Fegato cagionato I' Idrope, e tutlodie riuscisse feli-

cissima, nulladimeno fu ultimo e vano sussidio, che

I'arle non valea piu a sostentare una natura gia quasi

disfalta. Confortalo della Sacramenlale Coufesiioiie,

ricrealo dell'Angelico pane , allorquando il medico

fecelo accorto della prossima morlc, dolcemente sor-

ridcndi), esclamo '< oh che bel giorno ! » Era la notle

che precede il di sacro alia Vergine Assunla in Cielo:

una soave rimembranza ed una speranzi sicura toc-

cavano il cuore del moribondo : poiche nei giorno

stesso, in che Egli per la prima volla avea salulato

il suolo felice di Ceylan, si sentia chiamato alia Pa-

tria Beata per cogliere la corona meritatagli da quelle

fatiche, che il consumarono per Dio, Tutlo amor
celeste in vila, prcsso a morle, non fece che uno
sfogo di cocenlissitni affetti verso Gesii, la Vergine

i Sanii suoi, o quelle anime che per le sue cure

r avean precedulo nei Cielo Fu preso (inalmente

dalle angoscic dell'agonia e quantun(|ue fossegli ve-

nuta meno la parola per rispondere alle. devote preci

de' moribondi , che il desolaio compagno gli venia

ripetendo, pur mostrossi lino agli estremi |)rontissimo

dello spirilo per ascoliarle con ardenlissimo affello.

Erano gia Irascorse le ore 3. 50 dopo la mezzanolte,

quando il moribondo soavcmente sorrideiido al siio

consolaiore, per rendergli grazie dei pielosi ulfici,

e dimostrargli, che sentia \iciuo il suo irionlo nclia

patria beata, decline il capo suH'omcro deslro e con

quell' Angelico sorriso spiro I' auima benedella. La
preziosa salma dell' illusire Prelato fu composta pie-

losamenle dal suo dilelto fralello nei Cemelero di

Suez , dove fra bi^c\e un modesto monumenio con

raarmoreo EpilafGo dira ad ognuno « Qui giace un
Apostolo » ed invitera le anime pie ad invocarlo a

prolelloro, le anime grandi a seguitarnc le orine glo-

riose.

In Roma nclla Chiesa di S. Stefano sopra Cacco
i Monaci Silvestrini inconsolabili per la perdita di

lanto illustre confralello, nei di trentesimo dalla sua

raortc , fecero pubblico il privato loro dolore con

solenne pompa di cseque, ed ogni Callolico nei leg-

gere quesle pagine paghera all'estinto il Iributo di

giusfo compianto, per avere in esso perduto la Chiesa

di Crislo un iucomparabile Eroe.

S. FRANCI!:SC0 SAVERIO PREDICANTE NEL GIAPPG.NE

Quadra alio palini rnmani 2'(, largo 12, dipinto dal

Sig. Bernardo Celentano di Napoli per la Catle-

drale di Uublino.

Che lo scrivere d'arti ai non cullori di esse di-

sconvenga e scnlenza di moiti
,
quasi coniune agli

artisti. Clil per certo maggiormente sarebbc, che di

ognuna a preferenza scrivesse chi maeslrevolmenle

la professa , alfinche i giovani nello esenipio della

pratica avessero conuine la dottrina dei |)recetli. Noq
pero il sentimento del bello e proprieta esclusiva

di pochi, si che loro sollanto n'apparlenga il giu-

dizio. II bello comprende in se quatchc cosa di pre-

eminente e di perfelto: e quindi I'idea di esso, pari

a quella del vero e del buono, e nella natura del-

luomo, che sente in se la potenza di giudicare del

bello e del deformc degli oggelti. V'edetelo nei po-

polano umile ed incoUo, che, insensibile ad un la-

voro d' arte triste o mediocre , s'arresta come per

incanto innanzi all'Apollo di Belvedere, meraviglia

sopra un dipinto di Raffaele, e da Ire secoli con-

lempla cstatico il Mose di Michelangelo a dispetto

dd forse troppo maligno giudizio ddl'iracondo Mi-

lizia. Potenic sopra quanto puo credersi e la ra-

gione nalurale dcll'uomo, e dove si badasse meglio

all'lngenuo scnlimento del bello, che sino dalla prima

infanzia si svegliasulla nostra mentc, i giudizii non

corrotii per falsi metodi, od indevoli ai partiti, sa-

rebbero piu assennali e piii vcri.

II bello non si riconosce per rcgole e per razio-

cinio , ma si sente; ed il piacere esleiico di|)endc

da talune primitive condizioni delTanimo, le quali

pcrfezionate per gradi a(ldi\engono dottrina del

gusto; ma il principio e sempre e naluralmente in

noi Da cio appunlo quel sano crilcrio del popolo,

che ndle belle e buone arii lo guida a giudicare

sempre all' uiiisono cogli artisti i meglio valenti.

\dla opinione deH'universalc non ndle dolle ora-

/ioni sla il fondatnenlo della durevole cdebrita de-

gli artisti, i quali per\enuti a prodnrre nello spci-

latore i medesimi dTetti dd fatto o ddl'obietto che

rappresentano od imitano coll'arte, ad associarlo ai

loro pensicri, a dilettarlo ed a commuoverlo, si sono

elevali al maggior grado di perfezione , ed hanno

oltenuto sempre il sulTragio di ogni genie e di ogni

eta. Per la (|ual cosa chiunque, sebbene non sacer-

dole ddl'arte, puo farsi libcro nnrratore dei pregi
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estelici d'un componimenio arlistico; ed alle fraii-

che parole la nialignila soltanto potrebbe uegar fede

di vero. Su questa persaasione d'animo, interpreti

della comune opinione, diremo bievemenle del gran-

dioso quadro, non a guari esposlo iielle pubbliche

sale a Piazza del Popolo, del S. Francesco Saverio

predicante nel Giappone, coiidollo dal giovanissimo

dipinlore Bernardo Celentano dl Napoli per la Cal-

tedrale di Dublino.

Sul ridentc a largo pendio di una colliaa, inca-

tenala in lontano ad altissimi monti di forniazionc

vulcanica, nel Giappone tanlo cccessivamenle grandi

da ollropassari; laltezza ordinaria delle nubi, c ra-

dunala molliludine di gentc ad udire dal Saverio

disvelate Ic verila del Yangelo. Unili ai naliirali del

luoco slanno ancora alcuni Portoghesi; e frammezzo
ad essi e il Sanio rillo in piedi ed in vesle sacer-

dotale, cbe, animalo iielle sembianze e nel gesio, si

volge alquanto a nianca del capo, come a cbiamare a

se I'allenzione d'un gruppo di persone, dislinle sulle

altre, ove sono il Re e la Regina sedtili alia sara-

sinesca, circondali dalla real corte, e seguenti colle

sguardo lo alteggiare delle mani del Saverio, che

loro accenna alia sua deslra la croce con suvvi il

Cristo soslenula da due nobili Porloghcsi. Enlrambi
in ricco coslume, Tunoe a ginocchio; e I'allro in piedi

guarda compiaconte e lielo un povero e vecchio

Giapponese, cbe, mosso dalle teuL're solleciludini di

un allro seguace del Saverio e piii dalle sopranna-

lurali rivclale cose, converlito alia fede conlem[)la

ton cffusioue di alTetlo il simbolo del comune ri-

scallo. Nel piano inferiore una (igiira di donna, ve-

dula di schiena, coricala in terra occupa il mezzo
del campo. Al disollo di essa, sulla sinistra del ri-

guardanle , vedi un mandarino volgere dispetloso

le spalle al banditore dslla divina parola, e nella

moTcnza della persona e nei Irani del vollo gli si

legge la superba sorpresa nel sentirsi radenulo con
dolce violenza da uu cavaliere porloghese, cbe, me-
ravigliosanienle disegnato in iscorcio, lo (occa leg-

germenle della destra nel pello, e colla manca in-

dicando il Saverio, invila quell'orgogolioso a soslare

ed ndirlo. Piii verso lo spellalore sla genuflesso un
milile giapponese , vedulo da lergo , composlo ad
adorazione e a pregbiera. Nel quale alteggiamento
e deriso da un nobile del luoco, che sedulo a lui

dinanzi sul Icrreno, con sbailala non curanza fa del

siriistro braccio punlello alia persona, e non sai se

dalla incredula fisonomia, cui ben si addice un co-

lal alio di scberno che fa colla deslra, meglio csprima
nialignila od ignoranle insolenza. A destra di coslui

un Bonzo, o Sacerdole, in piedi ne volge le rcni; ma
nella contrazione de' muscoli della mano, che liene

raccolla diclro i! dosso, bene ch' il guardi si fa ac-

corlo cssere egli commosso a malincuore dai delti

del Saverio e come ne soffra internameiile dispelto.

Siegue un gruppo di Ire Bonzi in varia movenza di-

spulanli Ira loro sulle cose cbe odono , e dai loro

voiti Iraspare il dubbio, la cnnvinzione e la stupi-
dili), a seconds delk: impressioni che cia-,euno senle

neir aninio o della capacila della mente. Di fianco

ad essi suH' cslremo confine del quadro , semprc a

deslra del liguardantc, succede la figura d'una gio-

vinetta, della quale soltanto si moslra la tesla piacenle

e gentile , ma spiritosa tanlo che Ic si legge come

stia essa in bilico fra il converlirsi ad una religioue

di abnegazioni e di sacrificio e le lu^inghe di un

mondo, che facile a lei sorride nella primavera della

vita. Piii in basso nella stessa direzione del gruppo

dei Bonzi ed in linea col soldaio che prega , una

giovine madre, che tale apparisce alia fascia di cui ha

conlornali i fiancbi, andando le donzclle discinte, sc-

duta si studia di far giugnere le mani ad una sua

graziosa figliolctta, mentre dall'allro canto un fan-

ciullo seminudo , riposando il capo sulle ginocchia

di essa si traslulla con un ucceilo, ch' e un sol-

lazzo nel Giappone assai in uso. Dal basso alzando

lo sguardo sulle alle e lonlane monlagne che coro-

nano la scena , in qnella piii prossima alia collina

ov'e il Santo, vedesi un vecchio Bonzo sostenuto da

due domeslici far prova di sue deboli forze per a<-

correre anch' esso ad essere testimone dei prodigi,

cbe si andavano a compiere alia voce dell' uomo
mandato da Dio.

Quesla e la disposizioiie generale del quadro
,

su cui discorrendo nlcun poco, si faranno palesi Ic

ragioni che guidarono il giovinelto artista nel con-

durre un si grandioso lavoro. Delle tante figiii-e di

quesla composizione niuna e straiiicra al soggetlo.

Che la scena abbagliante di luce e di splendore ,

qual si conviene alle ardenti rcgioni della Cina c

del Giappone , sia popolata di mollissima genie c

della sloria; poiche il desiderio di udire cose nuovo

in fatto dl religione, sulle quali varie correvano le

sentenze, e quello ch' e piii I'universale opinione in

che era leriuio il Santo in que" paesi, muovevano la

folia a couNenire a lui dinlorno.

Alia naiura deM'argomento avrehbc baslevolmente

risposlo I'arlisla , se avesse popolato il suo quadro
di tnollc figure varie di ela di condizione di sesso

e di alfelti, disposte secondo i principii dell'arle, e

se. avesse manleuuti fedeli i costumi, grazioso il di-

segno , leggiadro e vivace il colore; forse pechi

avrehhero desideralo di piii. Ma desso lento riunirc

in una sola scena alcuni dei principali episodj, che

accompagnarono la [ircsenza del Saiilo nel Giapjione.

Knlralo il Saverio in quelle vasle regioni, innanzi

di cscire in pubblico a baiidirc la parola di \crila

si avea catlivali gli animi e la grazia de' Bonzi, ed

in ispecie si era slrello in amicizia col principalc

fra loro, lecchio di otlatita anni, e tanlo in dignila

nelle cose di religione ed in estimazione di sapere,

che le di lui ri>.poste si aveano in conlo di oraco-

li. La conoscenza di quest* uomo acquisto al Santo
credito e riverenza presso il volgo di Bonzi, e da
quesli presso il popolo e presso il Re, che richieslo

dal Saverio di ^isilarlo , I' oltenne , e nella reale

udienza fugli concedulo di predicare pubblicamente,
e nel medesimo tempo fu bandila per lullo Cango-
scima liberla a chiunque di rendersi cri-tiano. Esei
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egli a predicare la fede , e subito fu attornialo

da gran folia di gente, condotlavi da quella innala

curiosita ne' Giapponesi di udire cose nuove , e

Tuassimamente quelle avvenire nell'altra vita, delle

quali come si vedevano persuasi si rendevano a cre-

derle. Fu udilo la prima volla da pocbi per gioco,

indi da molti per curiosita, inline da tutti per utile.

Primo a chiedere il baltesinio fu un uomo del po-

polo vccchio e povero, che s'impose il nomo di Ber-

nardo, e riusci di rara perfezione. L'esempio fu irai-

talo da altri molti di civile e ricca condizioue , e

singolarmenic da due Bonzi, che poscia garcggiarono

di zelo nel trarre altri al conoscimento delia verita;

6 cosi di esempio in csempio il Giappone addivenne

interamente cristiano. Questi brevi cenni della sloria

spiegano chiaramentc abbaslanza i concetti, che il

giovinetto arlisla ha feliccmente Iralleggiati nel suo

lodalo dipinto.

Inlendendo il Celenlano all' arte congiugnere la

verita dello slorico con isquisita saggezza ordino le

sue figure sui ripiani di amena collina irradiata dai

raggi luminosi e cocenti del sole
, perocche non e

gran collo di piani nel terreno ardenle dell' Asia,

che sale invoce quasi per lutto in montagna. La croce

che siguoreggia la composizione e posla la a signi-

ficato della verita suprema della cristiana sulle false

religioni. A quella accennando il Saverio coll' atlo

delle mani accompagnato dalla parlantc espressione

del volto ne dice abbastanza deli'opra santa che ten-

ia, a cui ha conipagni e seguaci portoghesi , figu-

rali in que' due riccbi cavalieri che la croce stessa

sostengono. Che la luce della fede prima splendesse

agli occhi del povero giapponesc
,

poscia chiamato
Bernardo, si vedc in quel vccchio contemplante esla-

tico e devolo il simulacro del Crislo.

Non fu I'amore della salute eterna de' suoi popoli

che alia -conccssione data al Saverio di predicare

liberamente indusse il Re che in Cangoscima impe-

rava, ma avarissimo com' era ci venne condotio dalla

sua cupidita, sperando che compiacendo ad ogni do-

luanda dell'uorao lenulo in cosi gran pregio presso

i Porloghesi acquisterebbe la loro grazia, c verreb-

bero quivi con le navi a fare scala al suo porto ed

a recarvi le sete c i drappi della Cina in permuta del-

I'argento giapponesc. Questo tralto di storia meglio

il Celenlano non polea esprimere, che introduceudo

il Re coUa sua real corte nel piii sfarzoso costume
della nazione ad assistere alle predicho del Sanio a

testimonianza di rivcrcnza al I'orlogallo e ad inco-

raggiamenlo della liberta di clezione de' propri sud-

dili. La qual libeita ed insieme il frutto prodoito

dalle parole del sacerdote cristiano I'artisla ha de-

gnamenle tratleggiati nelle diverse espressioni di cui

ha animalo i volli delle sue figure, nelle quali vedi

lo sdegno, lo scheme, I' indifferenza, il dubbio, la

pcrsuasione, la fede e la devozione verace, la quale
si (i fatla strada al cuore di ogni celo di persone e

perfino e sentita dal ruvido soldato. Nel gruppo dei

Bonzi disputant! fra loro non sembra forse ricono-

scere que' due, che converliti furono poscia i piii

zelanti propagatori delle verita evangeliche , come
nel veccbio Bonzo scendenle dal montc appoggiato

ai servi quel desso che fece salire in eslimazione

il Saverio ? SuU'abbigliamento di essi, come di tutte

le altre figura e meritevole di somma lode il Ce-

lenlano per lo accurate studio, di cui fe non facile

prova nel ritrarre fedelmente le ricche e variale

foggie di vestire giapponesi. Le vesti hanno di

seta vaghe e gaje al possibile o addogatc a lisle di

ogni colore o raesse ad opra di fiori e arabeschi
;

e I'ornamento e lo sfoggio maggiore di questi, come
r eccessivo ma non decenle crescere delle ugne nelle

dila delle mani, sono indizio e privilegio di nobilla.

II vario colore delle vesti come nel popolo e in uso

presso i Bonzi, divisi in selte istituli, lanto diversi

fra loro , cho sembrano corpi differenli non mem-
bri d'una medesima religione. Distiutivo del caral-

tere de' sacerdoti e una corona, che porlano al collo

ricadenle sul petto, all'europea di cent'oltanta pal-

loltole in un filo , ed a ciascuna di esse recitano

una colale orazione di linguaggio e mollo piii di signi-

ficalo non inteso da alcuno, e vale alia remissione

delle coipe
J

onde percio le palloltole sono cenlol-

tanla e non piii, perche tanle appunto credono es-

sere le specie di peccati. Niuno di questi partico-

lari ando perduto solto il pennello accurate del Ce-

lenlano, che, veslendo le figure di questa sua com-
posizione nel piii rigoroso costume de' Giapponesi

col necessario corredo di quelle minuzie di venla-

gli in varia guisa foggiati e di parasoli variopinti

lanto in uso presso di loro, trasporla mirabilmenle
lo spettatore in que' luoghi, ove si rappresenla la

scena con tale imilazione di verita come se realmenle

aecadesse.

Basti r avere dello, come si e potuto, dei pregi

maggiori della invenzione e della composizione di

un lavoro, ch'escito da giovanissimo arlisla ha del

meraviglioso. Ai perili starebbe discorrere del di-

seguo, del colorilo e delle altre parti che fanno egre-

gie le opere di lodati aulori. Noleremo soltanio, che

questo dipinto a prima vista percuole di meraviglia

I'occhio e I'animo dello spellatere, poiche la scena,

su cui le laute figure sembra siano venule nalural-

menle a collocarsi ognuna al loco conveniente , si

presenla sfolgorante di luce
,

grandiosa e magni-
fica. II quale effetlo ba oltenulo I'artisla vincendo

quelle dilficolla, che gli presentavano lanti e varia-

tissimi colori contrapposli fra loro alia focosa luce

del cielo abbaglianle dell'Asia, e mantenendo I'armo-

nia colla robusla e leggiadra vivacila del colorilo.

La non piacevole originalita delle fallczze lanto dis-

simili dagli europei fu soggetto di crilica acerba in

laluni: alle parole, colle quali il Bartoli si fa a di-

pingere i Iralti caralleristici dei Giapponesi , forse

muleranno dessi senlenza; hanno i Giapponesi, egli

scrive, colore olivigno, gli occhi ollremodo piccoli,

il nase poco rilevato e schiaccialo in |)unta , lulla

la faccia male scolpita, e dalla fronle al menlo quasi

spianata e lesa. Alia verosimiglianza del falto rap-

prescntalo dal Celenlano non sarebhe convenulo
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a\ cerlo, che allri tipi che giapponesi avcssero lo

figure , ripugnaiulo la presuuza di soggcUi europei

traie.-liti all'asialica.

I piii schifillosi addebilano il Celenlano di prc-

teso alionlanamciito dai principii dalla scuola , co-

rn' essi dicono, di Rnffaelo. Sollanlo cbi e, ma ve-

ramente degno , maestro dell'arle puo esserne giu-

dicc. A no! pcro ne piace osservare , come nelle

passale eta furono graudissimi arlisti che cammina-
rono ogiiuno per diveria via; ed al pre>e;ile i iavori

di loro stanno pur bene insieme c formaiio le piii

belle glorie dell'arte italiaaa; laddove la differeiiza

del gusto degli artisli viventi ue divide l- nimica

i:li animi. Lasciarao una volta che I'artista e il poela

iiilerprelino il vcro e la natura, e producano I'ema-

nazioni del loro inlelletto secondo le irapressioni che

sentoiio. La natura non apparisce senipre nel modo
islesso ed a tutti, ne le sue bollezze sono per leggi

e per numero circoscrille; le quali bollezze di \ a-

riela e di numero crescono in noi medesirai quanta

tra noi e differcnte la forza malerialc de' sensi, e la

fantasia educala da quelli. La variela de' gusti e

couvenevole alia natura delTuorao: e se fu mai tem-

l»o, che tutti operassero nella slessa guisa, dile. che

solTocando le proprie disposizioni per riveronza di

esenipii le umane failure non le divine imilarono

Su quesle verita, ripelutc da uuo dei nostri valen-

tissimi scritlori di cose d'arle, direrao al Celentano

che prosiegua fermo c sicuro nello studio deirarle

sua, nou rinncghi le ispirazioni del geiiio, e siedera

sempre onoralo uel uovero de' buoni artisli d' Italia.

Tito Barbiri.

DACCOMO

(Continuazione V. pag. 272).

— A siffatle parole si maraviglio forlemenle e

turbossi 1' ingannata donna. — E come, gli rispo-

se , andare in compagnia di barbari piraii, nemici

accrrimi del noiue crisliano , violatori crudeli di

Ogni logge umana e divina, che han predate tante

navi , spogliati lanii passeggieri , ucci>i lan!i in-

nocenti ? E che imporia feriuarsi alquanto in Ita-

lia ? Servira per rinfrancarci degli inconimodi del

lungo viaggio gia fatto c pigliar vigore per qucllo

che ci rimane da fare , servira per vedere qucila

terra di meraviglie e di porlenti tanlo decantata e

fawosa. Ah no, dolce raio sposo, non sara mai che

m'induca a lasciar quosta nave, che mi rammenla
la mia cara palria, che mi fa sentire il suono della

inateriia favella, che mi pone solto gli orchi le pa-

tric costumanze, che linora ci ha si prospcramcnte

condotti sempre con cielo sereno, con un mar tra n-

quillissimo, con un vcnio il piii propizio che deside-

rar si potesse, ed enlrare in un infame ed abbor-

rito Icgno di corsari, in un covile di serpenli. Troppo

grandc 6 il ribrezzo che io scnlo al pur pensarvi;

e se io dovessi finalmente obbedirti, un fuueslo pen-
siero mi paria al cuore c mi dice, che una grave
sciagura ne sovrasta. Torna adunquo a piii savi con-

sigli e fuggi dal coasorzio di uomini spielali e bru-
tali. Io le ne prego, caro marilo niio , per quello

amore die mi porti, per queste lacrime die io spargo,

per qucsto si pure angioletto che anch'egli pare che
ti supplichi e ti scongiuri ~. Ma il duio marilo nou
fu punto cominosso mi dal pianlo ne dalle ragioni

di Ernesta e voile ad ogni modo che si picgasse alia

sua volonta.

VI.

Le inulili dislrazioni.

Chi entrasse in un serraglio di helve feroci , al-

I'udire il fremito, i ruggiti gli urli, i cupi boali dei

pardi, delle ienc, dei lioni, delle ligri e. degli orsi

marini; al vederli furiosamente avvenlarsi alle fer-

rate gabbie per isbranare I'inorridilo speltatore non
proverebbe tanto raccapriccio, qiianto ne senti la

sciagurata Ernesta in sul primo porre il pie nel-

r africano naviglio. Al mirare quel brutli cefB di

averno, tutti abbronzati dal sole e seminudi, d'una
guardatura truce e crudele, di sirano linguaggio

,

(!i modi \illani e barbari, le parea ad ogni islanlft

che le si scagliassero addosso , le strappassero dal

suo seno il suo caro pargoletio, lo giltasscro in preda
ai pesci del mare, e facessero di lei il piii iniquo

e spielato governo. Questo tremendo pensiero le stava

filto continnamenle neH'animo; le siraziava le veglie,

le turbava i sonni, le amarcggiava i cibi e Icneala

in una perpetua agilazione, in una penosissima con-

vulsione, in un' agonia di morte. Ogni bieco sguardo

di que' demoni, ogni accento adiralo, ogni lor mo-
vimeuto era per lei una lanciale al cuore, onde tc-

nca per la paura sempre Gssi in loro gli sguardi ,

e sempre rivolto 1' animo a Dio scongiurandolo ad

aver pieta almeno del suo figliuolo, ch6 ella era di-

sposla a ricevere tutto quello che le venisse dalle

sue mani.

Opprcssa da lanle an^ieta a Irambasciamenti avea

r infeiice Ernesta perduto tutto il fiorc della sua

giovinezza. Non potea ritenere quasi piii cibo nello

slomaco; fuggiva da suoi occhi il sonno; ed era ca-

dula in un languore e in uno sfinimenio raortale.

Ne paliva inimensamente il miserello Alberlino, il

quale in luogo di succhiar lalte dalle poppc nia-

terne, succhiava araare slille di dolorc. Al vedere

in si deplorabile stato condotta la tradita moglie il

pertido lurco the u'era Tunica cagione; se ne mo-
strava dolentissimo e cercava ogni modo di tbrle di

dosso ogni timore, di acquelarle il travagliato spi-

rito, e di confortaria di cibo e di bevanda, ma non
profiltava a nulla.

La nave intanto era arrivata in Algeri. Ivi il De-
rios voile ferraarsi per qualche tempo, finchc Er-
nesta ricnpcrasse le perdute forze, e sbandissc ogni
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trislczza dairauimo godendo della liela visla di quella

cilia, che dalla cima di amena collina vien digra-

dando al basso a guisa di aiiGleatro , ed allira lo

sguardo de' viaggialori per !e sue case adorne lulte di

bianchi terrazzi. La parte scllenlrionalc della citla

si fa speccbio delle acquc del medlterraiieo.- Sei

porle meltono denlro Algeri vallala da largbe fosse,

coiUornala da alle niura , difesa da forli caslelli.

Cone ill mezzo alia cilia un'ampia e bella via adorna

delle piu ricche e sfoggiale bolleghe di Qiercalan-

zie. Le altre slrade souo violtoli mollo slrelli falli

a bella posta per non essere lanto offesi dalle co-

centissime vaaipe dci soli africani. Ceiilomila abi-

tanli di varie religioni , di diverse linguaggio , di

dissimili coslumanze rendono questa cilia assai po-

polosa e di varialo aspello. Vicino ad Algeri \i

ha collinelle c valli di allegra verdura sparse di ville,

di casinelli, di giardini, di orti e di vigneti che u

una delizia a vedere (1). In lutli quel di che sog-

giornaroiio in questa citta s' ingcgno il Turco di

svagare I' affliUo pensiero di Ernesla conducendola

qua e la. a vaghcggiare le cose piii belle di quel

paesc.

II somigliante fece in Alessandria , dove di li a

corto tempo arrivarono , mostrandole i monumenli
che un giorno decorarono quella citta fahbricala da

Alessaudro il grande famosa per la souluosila dei

palagi, dci tenipli, del museo, del leatro, della pa-

lestra, dello stadio, del foro, del ginnasio, dell'an-

Ctcalro, e de' sacri boschi. Le fe vedere la tomba

del gran Macedone e deglialiri re d' Egitto, la co-

lonna di Porapeo, I'obelisco di Cleopatra, la vastis-

sima e splendida forlezza, gli spaziosi porii e la lor-

re del faro, una delle sette maraviglie del mondo (2).

Ma tulle queste cose che avrebbon riempilo di

piacere e di stupore ogni persona, non servivano per

nulla a rasserenare 1' annuvolata fronle di Ernesla

e cacciarle dall'animo quel fatale preseniimento di

un danno vicino. Non facea allro che domandare
con ansia atTannosa al marito, quanta via res!«va an-

cora da fare per giuugere alle porle della sania cilia,

e per quanlo tempo dovevano ancora viaggiare su

quella nave africana che le ispirava lanto ribrezzo.

{Conlinua) Prof. Alessaudro Atli-

(1) Ferrario op. cit. Africa.

(2) Ferrario up. cit. Asia.
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IiUarsiare dicevaiio i nosiri anlichi scriltori il

Lomnieltere insieme piiipezzuoli di legname formando
con essi ornali, prospclli\e, liguro c iiiolte altrc di-

verse fanlasie. Antichissinia o tutla ilaliaiia fiuesla
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arte manlcnuta fino a giorni nostri; come di tulle

cose die appartengoiio alle belle arli alcuni la credo-

no di origine greca, passala quiiidi ai Romani, e da

cssi a noi. Comunque la cosa sia, cerlameiile nel se-

colo XV era giunla in Ilalia alia niaggior perfe-

zione, e gli artisli di luaggior grido che trattassero

colori c scalpello a lullo studio vi applicaroiio ; e

fra i pill cidebri in es: a si hanno Filippo Brunel-

leschi, Uouatello, Fra Giovanni da Verona, Giuliano

e Benedetto da Maiano. II Cicogiiara da il raerito

intero al Brunellesco di quanio in tarsia si fece di

piii ccccllenle, poicbe a\ondoalleso moilo alia pro-

spetliva, ai suoi giorni arte nuova e mollo male in

uso, trovo da se modo che polesse riuscire giusta

e perfella, che fu, secondo ne scrive Vasari, U le-

varla con la pianla e profilo e per via delta inter-

secazione Ne resto di mostrarla a quelli che

lavoravano le tarsie, e tanto gli stimolo, che fu ca-

gione di buono uso e di molte cose itCili, che si fece

di quel magislerio ed aliora- e poi di molte cose ec-

cellenti', che hanno rccalo fama ed utile a Fiorenza

per molti anni.

In Italia conlinuo a eoltivarsi e fieri granderacnie

quest' arte; e do\unque nella Lombardia, nella To-

scana e nell' Umbria se ne veggono saggi mcravi-
gliosi. Celebri sono le grandiose opre di queslo ge-

nere eseguile ia Milano in Bergamo ed in Alzano;
notissimi sono i preziosi slalli dei 3Ionaci di S. Pie-

tro in Perugia lavorali d' intaglio ed insieme di tar-

sia e di comniesso; meno generalracnle noli, ma pur
belli, sono in Citla di Castello i slalli della cappella

Vitelli nolla chiesa di S. Francesco, ne' quali sono
lavorate di larsia alcune slorie di esso Sanio; me-
glio pregiali pero sono nella stessa cilta i slalli del

coro nella chiesa caltedrale per i delicati inlagli delle

cornici e degli ornali, e piu per i lavori di tarsia

rappresenlanii diversi falli del vecchio c del nuovo
testamenlo, bellissimi lanto che si credono condolti
sui disegni dell' L'rbiuale, di RalTaele Dal Colle C di

Francesco da Castello. Innauzi a questi nostri mo-
numenti esi^guili nolia perfelta eleganza deli'aric ita-

liana I'uonio di genio facihnentc si accende del de-
siderio d' imilarii in novelli lavori; e non di rado
avviene che il nobilc lentalivo e coronate da lusin-

ghicro succcsso. Un esempio al presenle ne offre il

giovane perugino Alessandro Montencri nel grazioso
mobile in foggia di lenipietto, del quale offrianio

inciso il disegno. Di forma otlagona, snello ed ele-

ganle posa sulla sua base: coronalo da ben profilala

cornice con sua cimasa ha sopra un rialto architcl-

tonico in luogo dclia cupola, su cui s' innnlza sor-

monlalo da ducale corona un gruppo fornialo da
putti e da qualtro stemmi gentilizi. L' esterno di

esso b lullo ad ornali, ricavati dalla commctlilura
di legni nalurali di diversi colori, dai quali I'arli-

sla ha sapulo oltenerc tulte le gradazioni adaltc al

buonelTetto dcll'arle con tale precisione di esecuzione
che non impropr.iamcnle polrebbe dirsi dipinlura in

legno mcglio die inlarsio. Le quattro faceie minori
hanuo in due nicchie ciascuna figuratc di buon dise-

gno le otto bcatitudini; ornamenli e prospeltive sono

diligentemenle ritratlc nelle quattro faccie principali,

le quali aprendosi, il mobile si converte realmente

in un tempio otlagono con suoi pilastri ed archi

rcggenti la cupola, sotlo cui degnamenle trionfa una
slatuelta in argeuto della Concczione Nello esterno

delle faccie minori, nella base, nel zoccolo ed in ogni

parte vi ha eseguili con artifi^io rairabile casselti e ri-

postigli mollissimi all'occhio invisibili, che si muo-
vono e si aprono per secrelo meccanismo di molle,

congegnati tanlo arlificiosamenle ch'e inipossibile il

discoprirli.

II giovine aulore di queslo diligonle c difficile la-

voro vi avea speso lungo tempo e sostanze nello ese-

guirlo. Moslralo die I'ebbe al pubblico di Roma e

di Parigi n' ebbe lodi , gralulazioni e parole in-

finite d' incoraggimento: ma il lavoro stava serapre

la, ne un vero mecenate appariva. Un giorno le giu-

sle speranze si avverarono, poiche il lavoro vedulo
che fu da S. E. il Sig. Duca Grazioli , ed udito

dipendere dal prczzo di esso I'awenire del giova-

ne aulore, ne fece acqiiislo aH'islante nell'iinico fine

d'incoraggire I'arlisla a conlinuare nell'arte dell'in-

larsio, nella quale non temoudo fin da oggi rivali,

potra forse un giorno richiamarla a quella eccellenza

di perfezione, in che fu porlala dai maestri ilaliani

del XIV. e del XV. secolo. II nobile esempio vor-

remmo, che quanii sono ricchi di acquislate od avite

fortune a gara imilassero : non sarebbe aliora un
tilolo di adulazione e usurpalo il nome di mece-
nate; le arli e le leltere vantaggerebbero a glo-

ria d' Ilalia nostra, ne clelti ingegni si spcgncreb-

bero in un ozio disperato per difetto di mezzi e

di occasioni.

Tito Barberi.

I inonitmenti , che dalV epoca anieromaiia al cader :

dcU' Impero s' iiinalzarono sulla parte principale

di'l colle Palatini) e nell'area del Foro Romano sino

alle falde Capitoline ed alia rica del Tevere , de-

scrilti del cue. Camillo Ravioli.

yConlin. V. pag. 259).

Or passando a cosa di non minor rilievo, i' me- I

slieri di nolarc che una singolare coincidenza sulle

origini romane si manifesla nell' afiluenza di genii

diverse, che da ogni lalo vennoro a slabilirsi sulle

rivo del Tevere. Siculi, Aborigcni e Pelasghi; Giano
e Saluriio, Evandro cogli Arcadi, Ercolc cogli Ar-

gei, Enoa coi Trojani. in qual modo finora fu spic-

gata colal ci^ncorreuza fino a Romolo, che slabilendo

r asilo, alliro nuovi immigranti dalle diverse parti

d' Ilalia? Poco vi badarono i moderui filologi. Gli

anlichi ebbero grande smauia di vanlare origini esler-

ne, c in ispecie greche; quindi nessuna disco^sione i

fuvvi fra loro intorno ad esse. Possiamo or noi con |

felice successo mai dare una spicgazione raigliori-,
,

rimontandoallc cagioni;ovvero dare, qualunque siino
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qucste cagioni, una dimoslrazionc, la quale confulan-

do le anliche osservazioui, provasse che parte o lulli

qucgli esleri non fosser tali? L'una e I'allra la credo

ardua iuipresa, alraeii per me, se a cio mi accingessi.

Posso pero acccrtare che due miei amici, che me-

ritauo inolla sliiua per le loro cognizioiii archeolo-

giche, in'ehber qualcbe cosa accenualo; per lo che

e a desiderarsi che le loro idee veggaii la luce per

essere apprczzale. lo iutanto seguo in questo linora

I'opinioue e la tradizioue tramandateci dai latini, c

mi limilo sollanlo ad osservare the il [liii fiirioso

ellenista, Dionisio di Alicaruasso, non ha niolla ra-

gione di trovar tullo greco in Roma al tempo dci

Re. Valga ad esempio il seguente falto di 'fullio

Oslilio, il quale : collutis deinde oppidatiin pecuniis,

Dianae tcmplum aedificavit in Aventino eininentissimo

nrhis tuinulo, et foederis leges conscripsit cioitatibus,

ritusqtie festi et fori constituit. Et ne ulla injuria

temporum aholerentur , in aerea columna incidit de-

creta concilii, et ejus conventiis participcs. Ea columna

permansit usque nostram aetatem in Dianae templo de-

dicaia, i.\scitu>TA literaiwm chahacteribus ghae-

CAXICIS ,
QUALIBUS OLIM UTEUATUR GRAECIA, qUod

cC ipsuni, non leve argumcntum est, Romam non esse

conditam a barbaris. Nunquam enim usi fuisscnt GRAE-

iJS UTERIS, SI FVISSEST BARDARI {\.\ Egii duu-

que ci dice che gli articoli dei palti della confede-

razione dei ponoli lalini erano scrilli con lettere

greche usale (lalTautica Grecia. Ma ci lace in qual

lingua; periocche noi possiamo a buon dirilto esclu-

dere che fosse greca , poiche greci non erano gli

abilalori del Lazio, e percbe non divien mi laliua

ne ilaliana la lingua ledesca e russa se e scritta con

caratleri romani, come non e ledesca la lingua la-

tiua scrilla in caralteri che noi diciam golici.

Ma queste lettere greche antiche non le troviamo

noi ne' vasi eiruschi o meglio italici e negli ipogci

di Toscana, donde essi furono scavati ? Quelle leg-

gende non resislono in gran parte alio interprela-

zioni , come resislono le famose tavoic eugubine ?

sono parole, polrcssimo dire con Calaido lannclli (2)

spesso impronunziabiii, di niuna lingua umana nota,

di ncssun dialelto conosciulo, se non sapessimo che

appartengono al linguaggio etrusco spenlo , e sol-

lanlo vivo, indipendenteraenie dalla tigura delle let-

tere, in quelle molte parole che si Irasfusero nel

latino, delle quali cangiati i caralteri o segni fone-

lici primilivi, e molte inllessioni, una minima parte

e dato solo riconoscere per qualche nola o di Var-

ronej o di Feslo. Ma si dira, che in Roma nienle

di Etrusco vi penetro, essendo iu ispecie I' Etruria

nemica capitale di lei. Tarquinio Prisco darebbe una

soleune smenlila ; c gli scrittori lalini ci dan con-

lezza di lulte le arli etrusche passale in Roma, e dei

toscani slabilili in citta 6 teslimonio cloquente il vice

Tusco. Qual maravigiia adunquc se i Romani nel lo-

re primo periodo ollre gli uomini, le arti, i riti, usas-

ser letlere etrusche colanio somiglianti le greche piii

^ antiche? Plinio poi fa fede che i caratleri eiruschi

erano in uso in epoca anteromana presso i setle

colli: Veluslior autem urbe in Vaticano tlex, in qua
tiltilus aereis Uteris Hclruscis, religione nrborem jam
tunc dignam fuisse signi/icut (3). Spero si vorra cre-

dere che coleste lellere etrusche csprimessero suoni

di idee iu lingua eirusca c non greca nfi laiina; e

da qucsla esposizione spero si vorra concludere che
i: decreta concilii inscripta lilcrarnm characteribits

Graecanicis, quibus oliin utchatur Graecia, di Dionisio,

e il: litulus aereis Uteris Hetruscis di Plinio do-

vendosi leggere sopra I'islesso suolo, da un popolo

aggregato in convivcnza a poco inler\allo di tempo
manifestassero idee espresse con suoni e lettere cguali

di uno stesso e conosciulo linguaggio, sempre estra-

neo e diverso al greco, perche dal Lazio alle Alpi

non si parlo mai greco, lo slesso Evandro, ad Er-
cole non valendo a dislruggere quanto gli Abori-
geni e i Pelasgi avean gia stabililo. Tanloche Dio-

nisio e Plinio si Irovcrebbero a dire la stessa cosa

I'uno con induzione manifesia, I'allro nascosta. Roma
non fu fondala da barbari se obbe usato lellere

greche , dice Dionisio ; e Plinio avverle le let-

tere etrusche prima di Roma si vedeano nel Vati-

cano; duuque iraplicitamenle egli dice non eran bar-

bare Ic genii che ne' colli del Lazio diraoravano, pel

conlallo colla civilla tirrenica da cui erano atlor-

niali e dalla eirusca e pelasgica piantatasi in esso.

E sarei lentalo ad aggiungcre che i vasi italici o

eiruschi, come pii'i vuoisi, hanno leggende in un cerlo

carattcre greco, che avrebbe saputo di foresliero alia

stessa Grecia, se Greci c Romani, impunemente bef-

fando o postergando i dotli di Agilla o Cere , di

Tarquinia e di Vilulonia, scesi nel scpolcro con la

lor doltrina e linguaggio, non avessero in cio chiusi

gli occhi, gli uni per nobilitare le origini, gli al-

tri per giganleggiar vinli innanzi al gigante vinci-

lore ; il qual do;)pio falto epiloga cosi bene Ora-
zio :

Graecia capla ferum victorem ccpit el artes

IntuUt agresti Latio . . . (4).

Ma la Grecia fu vinla nel 608 di Roma, 146 anni

avanli I'era volgare; e le lettere etrusche erano nel

Vaticano prima della fondazioae di Roma. Ex quo
apparet aelernus lilcrarum usus. In Latium eas at-

tulerunt Pelasgi (5) , dice Plinio e soggiungc par-

laiido delle letlere anliche : Veteres Graecas fuisse

easdem pene
, quae nunc sunt Latinae , indicia erit

Delphica tabula antiqui arris, quae e:<t hodie in pa-

lalio. . . (6) In quanio poi alle arli, lo stesso Pli-

nio n' allesia : Signa quoque Thuscunica per terras

dispersa, quae in Hetruria faditata non est dubium (7).

Non sarebbc nuova , se si facesse rivivere, I'opi-

nione cbe gli Ilalici o Tirreni porlassero fuor d' Ita-

lia le lellere , che Cadrao fenicio n' ebbe dotalo

la Grecia; e quindi esse fossero d'origine pelasgica.

E nolisi che portar I' alfabelo non vuol dire tras-

metlere il linguaggio ne un alfabelo parlicolare, ma
sibbene il principio di rapprcsentar lidce per segni

fonetici, diverso da quello della scriltura geroglilica,
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in uso gia da imtuemorabilc tempo nell' Egilto e

nella Cina, rcgioni quanlo anlicbissimc, altreltanlo

civili. Difatto Erodolo, ben ci fa conoscere che Pe-

lasghi e Greci fosser cosa diversa anche nel linguag-

gio, cui al modo greco da I'aggiunlo di barbaro . .

altera gens foret Pdasgica altera Hellenica , hoc est

Graeca : quarum haec nunqiiam solum mulavit, ilia

assidue mullumque est pervagata. . . . Qua lingua

Pelasgi sint usi, affirmare non possum, sed conjectura

signorum licet dicere candein, qua nunc Pelasgi utun-

tur qui supra Tgrrhenos urbem Crestoneni
(
Crolo-

neni) incolunt . . . Quibus signis coniectantes opor-

tet dicere Pelasgos barbara lingua fuisse (8).

Ora per far bene i conli, i Peiasgbi nel Lazio fi-

gurano vcrso il 1400 innanzi all'era volgare, per-

che posteriori a Saturno; cd essi furono coloro che
fondarono in Etruria la famosa citlii di Agilla: Agglla

a Pelasgis conditoribus dictum (9); e piii cbiaramen-
te : Agilla (condilum) a Pelasgis, qui primi in La-
tium litcras intulcrunt (10). In questo pocbe parole

molte notizic si chiudono, causa di molle iiiduzioui.

—

I piu anlichi monumenti di Agilla, furono Pelasgici.

— Se nel Lazio i Pelasghi inlrodussero le leltere, e se-

gno che con esse eglino manifeslavano da secoli i

propri pensieri, e quiiidi ne' loro monumenti deb-
bono averle usate. -•- Se colali leltere sanno di greco

won debbono recar maravjglia, perche e d'uopo dislin-

guere i Pelasghi aniitroiani che eraigraron d'llalia,

e i Pelasghi saturnini, che lornarono diGrecia, ove
primamente le avean introdolto o diretlamente o per
mezzo di Cadmo provcnienle di Fenicia; o al peg-

gior parlito, essi in Grecia le modificarono, taiiloche

dai loro segni Erodolo pole congclturare che la

lingua ne fosse barbara , cioe non grcca. — Se
sapean d'Etrusco, chi polrebbe negare che cid, che
noi tale diciamo, non sia Pelasgico? — Anzi se in

Grecia i Pelasghi introdussero anche mediatamenle
le leltere, e d'uopo convenire che non le inventas-

sero tra via , ma esse fossero in uso nella regione

donde primamente inossero, loro primitiva sede, in

epoca aniitroiana. Tra il 1400 al 750, ossia tra la

vcnuta nel Lazio dei Pelasgi e la fondazione di Roma
passerebbcro sette secoli circa

, periodo sulliciente

a vcder sviluppala in Italia quella grande civiita

Etrusca, di cui tanla maraviglia e fra noi, e nessuna
uotizia; che 6 sempre postcriore ai fatli di data anii-

troiana , e dclla quale reslano gl' ipogei, donde si

eslraggono monumenti di arte , che dimostraiio i

gradi diversi che percorre lo slile dall' infanzia al

decadimento, come nola il Lanzi (11) — Se le lel-

tere [jclasgicbe furono idciitichc a quelle die noi

diciamo etrusche, rimaii cliiaro che il lilolo in ca-

ratleri ctruschi, il (|ual leggevasi nel Valicano , era

opera dei Pelasghi, »enuli nel Lazio.— Se Plinio ap-

poggialo al quadro Delfico , che conservavasi sul

Palatine, vcdea una corrispoiulenza tra le leltere La-

line c le Grechc anlichc, qucsta si spiega colle pe-

/asgichc provenienti (la genie, il cui nome stesso di-

mosira quanto andasse vagando per diverse regioni,

c che, come in Grecia avca trasporlato molle noti-

zie neH'andare, cosi nel lornarne si Irovo per essa

piii di un popolo ravvicinalo in molte cose alia Gre-
cia, ed in ispecic questa all'Ilalia. — Ultimo corol-

lario di lal ravvicinamento e la facilita di leggere

n •' monumenti etruschi molli nomi , in ispccie di

Deila, i quali, siccome e nolo, furono importali in

Grecia o dall' Egitto o dai Pelasghi (12).

{Continua)

(1) Dionys Halicarn. Antiq. Roman. Lib. IV, p. 230.

(2) Riflessioni su due lettere del signor Francesco

Salvolini intorno ai geroglifici cronograjici degli egi-

zi ec.

(3) Plin. Hist. Natur. Lib. XVI, cap. 44.

(4) Horat. Epistol. Lib. I, v. 157.

(5) Plin. Hist. Nat. Lib. VII, cap. 56.

((5) Id. lb. Lib. VII, cap. 58.

(7) /(/. lb. Lib. XXXIV, cap. 7.

(8) Herod. Histor. Clio Lib. I , Coloniae 1526 ,

pag. 11.

(9) Plin. Hist. Nat. Lib. Ill, cap. 5.

(10) Solini, Polyhist. cap. VIII

(11) Dclla Scultura degli Antichi e de' vari suoi

stili. §. VllI e seg.

(12) Herod. Histor. £uterpe Lib II, pag. 53.

AGRICOLTURA.

Siamo nel mese dellc vendemmie. Non ai di no-

stri sollanlo e considerevole il numero delie varieta

di vigiieli. Virgilio li paragona\a ai graui di sab-

bia della Libia ed ai frutti del mar Jonio. Nel semea-

zajo del Lussemburgo a Parigi se ne raccolsero piii

di 1300; e lultavia, al dir dei saputi in questo ge-

nerc, non n' e compila a gran pezza la collezjone.

Vi si Irovano solo le qualita piii conosciute, men-
Ire gli anlichi vigneli sono popolali d'una moltitu-

dino di ceppi di qualita inferiore, che non ban nome
e scompaiano ogni giorno dalla I'accia della Icrra.

La conoscenza delle varie qualila di \ignelid'un

paese e ulilissima sopralutio per correggere i di-

felli della vendemmia che laluni guastano aggiun-

gendo al mosto soslanze che mal s' assimilr.vano al

vino. I proprietarj che posseggono la cognizione di

codeste qnalita toccano il medesimo scopo in maniera

che lorna piii sana alio slomaco del consumalorc, c

piu vanlaggiosa al vendilorc. Per esempio, quando
il vino rimane dolce per mancanza di fermento, si

corregge questo difetlo piantando, coH'inlenzione di

miscliinrii, alcuni cepjii che abbiano qualita contra-

rie e diaiio un vino sccco. Quesia meschianza di

variela, che puo ollonersi con grande agevolezza
,

non pecca affallo d'inoneslajed anzi potra condurci ad

aver vini naturali ad un prezzo abbaslanza mode-

rato perche i falsilicalori non Irovino piii il loro

conio ad awclenarci coi loro perfidi li(|uori , nei

quali c' e Intto quel che si vuole fuorclie vino.

Nella fabbricazione del vino , i coperchi fissi o

r
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ondeggianli, e in gcncrule lutli gli apperecchi sug-
gerili dalla teoria pir sollrarre il mosto al contallo

dell'aria o per jircvenire la perdita doM'alcool du-
ranle il fermenio, non loccarono fin qui in volula

perfezione. II veccbio raetodo , consistenle net la-

sciar intalta la crosia superiore del moslo finche la

iormenlaziouc sia abbastaiiza inohrata, e quello clie

in generale lutti seguono. La crosia succcnnala ba-
•la a preservare il moslo daii' azione almosferica ,

quando non lo si ronipa ogni giorno, come maiameale
iisano alcuni alio scopo di alTrcllare i! formonlo.

Fiiguardo alia fabbricazione dei vini spumanli e

al raodo d' imbolligliarli , dee notarsi queslo falio

singolare, che il fernieiilo d'liii liquido in un vaso

iliiuso dipende nieno dalla differenza della dcusila

del liquido e del deposilo, che daila lensione pro-

dolla daH'accumulamcnlo del gas e dal suo sciogli-

Uicn',0 nel liquido.

DELLA IM.MAGI.NE Dl .MARIA SAXTISSI.MA

VENERATA NELLA PATRIARCALE BASILICA LIBERIANA

E DELLE SUE TRASLAZIOM

{V. pag. 2(33).

Ultima processione colC immagine liheriana.

Ed eccoci pervenuti al fine di que<i(o qualunquc
siasi istorico lavoro, rirordando le procossioni colla

nosira immaginc escguile per ordiuanienlo di quel-

I'augusto Pio IX, il cui noiue si associa alio piii

grandi azioni, che segiialarono e segnalaranno ia niela

del secolo XIX, in cui la chicsa con lania sua glo-

ria il rivcriscc pontefice massinio. Anche di lui mi

spaccicro con poco, non perche mi manchi il sub-

bietlo, avendo anzi m(dtisoime cose operato in lesli-

ficare la sua di\ozio!ic mu'SO la vergine santissima,

ma perche la sua profonda umilla ne fa aperlo di-

viclo di Iributargli Ic merilate lodi. Per servirc

nondimcno alia slorica verila diro, che non fu al certo

minore de' suoi illuslri prcdecessori i' affetto alia

immaginc liberiana, cd il dosiderio ardenlissimo di

appaicsarglielo in miile guise.

Fin dal primo anno del suo regno fu prcmurosissi-

mo di condursi spesso in sanla Maria Maggiore, e la

vigiiia del Natale di Xostro Signore vi fece il solenne

pontilicale assistilo del sacro collegio e della preiatu-

ra, ne di cio pago volie rinnovarlo piu voile (I), fa-

cendo a Roma lalta godcre di un sacro spellacolo,

che ricordava le anliche vigilie de'crisliani, quando
unili al loro pastore Irapassavano orando lunga parte

della not'.e : uel giorno di san Pio suo onomastico
viene alia stessa basilica o ad olTerir Tincruenlo sa-

grifizio dispensando a' fedeli di sua niano il corpo
del Signore (2), o a visilare le morlali spoglic di uu
papa, cui lanto somiglia. Rpstiluilo alia sua Uonia
dopo lungo esilio nel regno di Napoii niuove il 20
di a|irile del 1850 a venerare la nostra iiumagine; ed
assiste nel terzo giorno del triduo al solenne Te
Deum. aila presenza deH'intero capilolo, e d'infinilo

numero di popolo , canlato dal cardinale arciprete,

in ringraziamenlo a Iddio per benefizio si grande.

II 25 inaggio del seguenle anno \\ comunica nella sua

privata niessa disiinlissime dame, e i|uindi alia pre-
senza de'cardinali palatini c del capilolo liberiano, cui

piacque largir taiito onore, benedice solenncnienle

la campana maggiore novellamenle fusa: nnalinenlc

a tacere ogni altra cosa non appena gli e consciilito,
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il 19 scUembre del 1859 corre di buon mallino e al-

rimprovviso alia borghesiana cappella a ringraziare ia

Tergine santissima della ricuperala salute, e vi ascolla

la sanla messa leda da un suo cappellano segrelo.

Che diro poi de' doni nd cssa basilica inviali (3),

dello straordinarie furiziuiii die alia sua prescnza vi

voile compiule (4), e di quaiKo vi opero a \antag-

gio e decoro della casa di Dio? Quali parole basle-

rauDO a descriver la pompa e I'apparalo con cui nel

gennaio del 1854 I'esleggiato \\ veiine il dommalico

decrelo dell' imtnacolalo cocepinieiUo di Maria? Sara

per tulli mcmorando il gionio IS dicembre in cui

quella nobilissinia cappella messa a fcsia risplendeva

per la cojiia dello luuiinarie in modo straordinario,

come pur era la intera basilica. Nobilissima gara

e della borghesiana famigiia c del clcro libcriano

in rallegrarsi con Maria del novcllo suo lilolo. Rag-
guardevoli vcscoii dellc piii remole parii del mon-
do venuli alia promulgazioiie di quel domma, vol-

lero nella basilica di Maria festeggiarne la comme-
niorazione, e non soio assistellero all' incruento sa-

crifizio olTerlo dal cardinale Lodovico Altieri, pro-

tetlorc della ca|)pella', cui lo avea invilalo il suo cu-

gino cardinale Palrizi, ma pur nelle ore pomeridia-

ne si assisero fra i canonici a sccondi vesperi, nei

quali non mai ricordavasi lanio numero di cardinal!

e di vescovi.

Ma per toccare cio che piii da vicino riguarda la

nostra iraniagine narrero, aver voluto piii volte il pio

ponlefice, die rimanesse esposta alia pubblica ve-

nerazione (5) , sia cho si pavcnlasse di essere no-

vellamcnte assalili dall' asiatico morbo , sia che si

faccssc alia vergine augiislissima ricorso, porche ne

canipasse da quelle spiriluali e lemporali calamila,

che da ogni parte ne minacciavano e di cui pur-

Iroppo non cesso, ma obime ! crebbe il limore. Fu
poi universale I& fesla non appena si udi , che il

volto di Maria e del suo figliuolo uscirebbe novel-

lamenle, dopo soli \enlitre anni, dalla sua basilica

a sanlificare le vie di Roma, c fermerebbesi nella

chiesa del Gesu a largir grazie e benedizioni sopra

i suoi divoti.

Alia solenne supplicazione fu statuilo il giorno 8
di luglio, seconda domenica di quel mese, e giusta

i' invito fattone dal cardinale vicario lulio il clcro

regolare e secolare convenne ndia basilica , donde
alle ore 5 pomeridiane usci il devotissimo stuolo.

Procedevano nell' ordine e nel modo gia di sopra

descritto: ai capiloli delle palriarcali eransi aggiunti

allri vescovi: la liberiana si onorava di Gaelano Be-
dini arcivescovo di Tebe, segrelario della sacra con-
grcgazione di propaganda Fide e di Francesco Mari-
nelli deH'ordine romilano di sanio Agostino, vesco-
vo di Forfirio sagrista di Sua Sanlila.

Chiudeva il sacro corteo il ricordato cardinale
Patrizi avendo ai lati il vice gcrentc Antonio Ligi
Bussi de' niinori conventuali arcivescovo d' Iconic,

c il prelato Giuseppe Angelini Luogotenente civile,

cni scguivano gli altri olFiciali del tribunal vica-

fiale. Quasi ad un' ora di nottc giungeva la sup-

plicazione al tempio farnesiano, vagamenle illumi- |

nato e messo a fesla. II padre Pietro Beckx prepo- |'

sito generale de' gesuiti con molli padri della com- |

pagnia accoglievano alia porta la sacra effigic , la ^

quale dopo Ic usale proci recilale dal cardinale vi- '\

carlo venne collocata sopra I'ara inassima del tem-

pio (8). Ivi resto fino al di 29 del medesimo mese,

in cui collo stesso accompagnamento fu riportata

al monte esquiliuo nella sua sede.

In questa seconda proce'^sione, uguale in tulto alia

prima, e da notarsi, che alcuni de' piii ragguarde-

voli padri delta compagnia in una al gia ricordato

preposito generale andavano con accese lorcie a lato

manco deirirauiagine, e che dall'allra parte incede-

vaiio ill colta il priore e i dodici cappellani borghe-

siani , cui a rendere piii magnilica la porapa erasi

per la prima >olla concesso lanlo onore.

Non solo veni\a appresso un immcnsa folia di po-

polo, ma vi primeggiavano ancora alcune depula-

zioni, che si altribuirono a gloria il seguire queslo

nuovo e magnifico trionfo della vergine liberiana.

Eraao della congregazioue de' nobili, che con tanta

pieta ed ediGcazione di Roma adunasi nella casa

professa, della propagazioue della fede, dell'accom-

pagnamonto del santissimo vialico , e laceado di

ogni altra eranNi !e depu'azioni deH'uaiversita ro

mana e degli ofliciali della apostolica Dateria. Con-
ciosiacche e a sapere , come nell' anno 1656 solto

Alessandro VII facessero voto, che se venissero cam-
pati dalla peslilenza per interccisione della vergine

santissima, si comunicherebbero ogni anno per mano
del cardinal pro daiario nella borghesiana il giorno 2
di luglio sacro alia sua visitazione. La qual consue-

tudiue andata per le vicende dei tempi a poco a

poco in dimenticanza venne ripresa nel 1853, dispen-

saiidosi a chi si comunica una medaglia con analoga

iscriziono (7).

Le tre settimane, in cui la sacra iraniagine ebbe
cullo nella chiesa del Gesii, spopolarono Roma; ri-

maser solo nelle loro case gl' infermi piii gravi. Al-

I'aprirsi della chiesa di buon mattino, e poco prima
del Iramontare del sole si diceva il santo rosario :

un' ora innanzi il mezzodi dopo la messa e il ser-

mone comparti\asi la benedizione coll'ostia sagrata,

siccome pur si faceva nella sera e nella maitina :

due volte il di si predicava, cangiando ogni settimana

i valenti oralori. I canonici della liberiana vollero

in questo tempo porgere una pubblica testimonianza

della loro special divozione, venendo ogni giorno a

cantare o celebrare la santa messa innanzi la sacra itn-

maginc e a dar quindi la benedizione, sia nel mezzo-
giorno , sia nella sera con grande ammirazione di

Roma. Continua nelle altre ore la gara de' cardinal!

e dei prelati o nel visitareo nell'offrire la santa vit-

tima innanzi ad inimagine si cara e divota.

Lo stesso soniino pontefice il 15, terza domenica
del mese, venne dal Vaticano acconipagnato della sua

anticamera e dalle guardie nobili a vencraria solen-

nemente,ed offerto il sacrifizio divino dispenso quin-

di il pane degli Angeli ad una inlinila moltitudine

Y

I
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di popolo. Ne. di cid pago presenlo la Vergine di

un uiagiiiGco calico di oro massiccio circondalo

di gciiime, pregtMolissima offeria, non solo pel la-

( nro , ma piii assai per la nicmoria che in so rac-

chiudeva, essendo il prirao oro die gli venia invialo

ill omaggio dalia California |8). Aiichc il ilagislralo

roraano bramo leslimoniare la sua ri\erenza all' im-

niaiiiiie liberiana, e il giorno 16 venuto in gala a

pie (lell'allare offeri iiellu aiaiii di moiisignor Luigi

de' couli Pila canonico liberiano ailro iiobilissinio

calice di argento con copia di cera, quindi ascollo

la inessa celebrala da queH'illustre prelalo. Ne manca-

lono alia Vergine altre offerle e doni per grazia rice-

\uta sperala. Si fecero ascendere ad ollre 20,000 le

ciiinunioni nelle Ire seltiniane , in cui si riniasc la

iinmagine nel leuipio farnesiano. Nelle fesle I'ordi-

nario nuuiero oltrcpassava le due luila ed oltocenlo.

Neirullima doraenica si dislribui pure una inedaglia

a bella pos(a coniata, la quale da una parle aieva la

rlligie liberiana e dall'allra I'epigrafe imago mariae
II. .V. SYPPLICATIO.yE I.SDICTA E BASIL. LIBERIASA

Al) TEMPLYM FARyES. TRA.\SLATA VIII ID. IVL.

AS. MDCCCLX.
Ue.-ilituila riuiniagine alia sua basilica cominciossi

nil snlenne Iriduo, nel quale si conlinuo a dire ogni

t;iorno il sanlo rosario, e a darsi nelle ore pomeri-

(liniie la benedizioue coll'oslia sagrosania olficiandosi

-onipre nel mezzo della chiesa. Nel (erzo giorno pon-

lilico monsignor Giiisejipe Cardoni vcscovn di Cari-

sii), canonico liberiano e nella sera il cardinale ar-

ripretc benedi il popolo, in quale videsi sempre in

i.i!e luoltiludine accorso; da non niai o quasi niai ri-

lordarsi Tuguale.

hi quesla occasioiie i canonici sagreslani niaggio-

1 ; (9) , i quali cbbero ogni cosa disposta con splen-

ilidezza e decoro, ad appagare le coinuni brame pria

.!i rimetlere nella borghesiana riiumagine ne vole-

\ano prendere la fologralia. Conciosiacche niunadclle

i.T.ite incisioni che se ne hanno pienamente somiglia

niloriginalcRendutosi vano ogni sforzo, percbeessen-

io il sccondo cristallo fissalo nella lamina di argenlo

-lava distanle due oncie dalla iraniagine slessa, se ne

li-ce a mezzo di valeule dipinlore eseguire un ugualis-

Mino disegno per quindi iiicidcrsi in ranie. Si conobbe

;illora viemnieglio Tanlicbila e bellezza della sacra ef-

i. ;e, la quale, come abbianio gia dello, e di lipo asso-

imeiile greco e di buoiia mauo,((uantun(jue risenla

..,1 un difeKo di arle, sia ucllc proporzioiii. sia nelio

ombre. Questi nei peraltro anziche scemarle venera-

Kione e pregio glielo accrescono, c seiupre piii ci

.confermano nella uoslra seiilcnza , vale a dire che

risalga ai primi secoli della chiesa, e che fosse col-

locala da Sislo III nel lempio liberiano.

CONCLLSIOiNE

Perche queslo islorico scrillo fosse in ogni sua

menoma parle Gnilo , sarebbe uopo di aggiungere

alcuna di quelle segnalalissime grazie , che dalla

vergine liberiana sonosi in ogni tempo ricevule.

Siccome neio sono ia si grande numero e si fre-

quenti da non potersi in brevi parole restringerc,

cosi mi limitero ad accennare qualcuno di que'pro-

digi piii singolari, che ci vengono contestali da scril-

tori i piii degni di fede. Tralasciando la pestilenza

estiuta , come abbiam veduto , nel ponlilicalo del

magno Gregorio , la visione del sanlo re di Un-
gheria Enrico III , il drago ucciso a Icmpo di sen

Leone IV, da cui ebbc origine quella processione,

cui abbiamo al §. 5 accennalo (10), riferiro come
la bealissiraa vergine apparisse al cardinale Pie-

Iro Colonna. mcnlre legato del ponteficc coiiducevasi

nel secolo XIII in Francia (II). Colto da fiera lem-

pesta, e colla morte d' innanzi agli occbi, non ap-

pena invoco la nostra immagine di cui era teneris-

simo, le si mostro innanzi, calmo le onde. e non pur

lui, ma luttala comitiva fu salva dal ccrto pericolo.

li perche gralo il Colonnese non solo voile con do-

nali\i e con dipinlure nella nostra chiesa perpetuar

il fallo, ma che da Avignone, ove mori, portalone il

suo corpo vi avesse eziandio sepoltura. A Filippo

Maria duca di Milano raancava I'unico figlio: difii-

dato dai medici piu non v' era speranza di vita. Ri-

corre alia nostra Signora, fa volo di olTerirle una ar-

genlea statua del peso stesso del suo ligliuolo, ed

inunantinentc esaadito. Ma per venire a tempi a noi

piii vicini, grazia da non doversi latere fu quella die

ne otienue un Antonio Fonseca, illustre letterato ro-

mano, da Benedetto XIII nel 1724 elelto vescovo ni

lesi, la cui cattedra con tauia doltrina e piela tenne

per ollre a 40 anni. Trovandosi nella borghesiana

alia cappclla deH'Assunla un folgore I'invesli, gli giro

piii volte d' inlorno e caddegli a picdi senza punlo

recargli offosa. Allribui il prelalo il miracolo a Maria,

cui erasi nel periglio raccomandalo; ricordevole del

benefizio le innaizo nella sua catledrale un'ara, a cui

piedi scelse il luogo della sepoltura. Conchiudero

dunque ripetcndo quanlo ho d-jlto di sopra, che le

grazie venuleci da questa benedetta immagine no;i

sono circoscrille n6 da tempo, ne da luogo, ne da

persone, e che in ogni sua angoscia Roma a lei ri-

corse, e non ricorse in vano. Salve, adunque, con-

chiudero col seguente

S N E T T

Salve, o madro di Dio, vergine bella,

Che dal lempio esquilin grazie diffondi,

E arnica sempre al pio pregar rispondi

Di chi rifugio e Te sua speme appella.

Ve' qual ria lurha all'uorao e a Dio rubella

Dall'alpi al mar sicano ne' circondi

Vc'come audace in male oprare innondi

lerre, ville, cilia, borghi e castella.

Non io di lei li chicggo aspro governo,

Ne che giii la ricacci in un baleno

In quelle, donde usci bojgie d'avcrno.

Ma che volga sovr'essa i luoi begli occbi,

Sicche del suo fallir ponlita appieno

Di se, di noi pietade alfin la toccbi.

Fr. Fabi Montani.
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(1) Negli anni 1846 e 47 tnosse dal Quirinale :

nd 1850 , 51 e 52 dal Valicano vedendosi al suo

passaggio h vie tuUe di Roma vagamente illuminate

e gremile di popolo. II 28 di novembre 1850 vi si

condusse dal Vaticano per riporre neWurna la sacra

Cuna e mettervi i suggetli, i quali vennero aperti al-

lorquando si dovetle il 17 dicembre del 1849 nascon-

dere la insigne reliquia che vi era racchiusa.

(2) // 5 di maggio 1857.

(3) II 14 di liiglio del 1847 le dono alcuni di quel

tappeti cortesemenle inviatigli dal sultano Abdul- Me-

jid: nel 1857 altro nobilissimo lappelo felpato. Non

si parla punto delle sacre reliquie. Nel 1852 circondo

di cancelli di ferro Vingresso della basilica dalla parte

delIa sagrestia canonicale.

(4) II 13 (/( luglio 1848 vi fecc fare un solenne ftc-

nerale in suffragiu di monsignor Affre arcivescovo di

Parigi, verace vittima della sua caritd.

II 27 di marzo 1851 vi onoro di essequie il prin-

cipe reale di Salerno D. Leupoldo di Borbone, e nel

3 di giugno del 1859 lo stcsso re delle due Sicilie

Ferdinando II. II santo padre pero qiiesta volta vin-

tervenne.

(5) Negli anni 1854 e 1855 fu piii volte straor-

dinariamente aperla la immagine , come pur si fece

nella seconda settimana di quaresima del corrente anno.

(6) Sopra la porta maggiore della chiesa leggevasi

quesla tscrizione che vi si tenne per tutto lo spazio di

tempo, in cui vi restu la sacra icone

ECCE M.iRIA SPES ,\OSTRA

AD QVAM COAFVGIMUS I ,\ AVXlLlVlf

DT LIBERARET NOS
ET VEXIT /.V ADirT0RIV.1l i\OBIS

(7) DalVuna parte evvil'efp,gieliberiana colle parole

EX VOTO SINAXIS , e daW ultra la visita di Maria

santissima a santa Elisabetta coll' epigrafe : pestis

LIBERATRICI yi.V.V. MDCLYI - Da piedi - MDCCCLIIl.
Spontanea mi si offre il destro di far pubbliche azioni

di grazie all'illustre cardinale arciprete della Vaticana

Mario Mattei, decano oggidi del sacro collegio. Allor-

quando nel 1858 venne il 2 di luglio come novella

Pro Datario ad offerire per la prima volta il santo

sacrifizio innanzi alia immagine borghesiana e a co-

municarvi gli officiali e gli spedizionieri della Date-

ria apostalica, compiuto il sacro rita mosse in por-

pora alia sacreslia canonicale e dona alia vergine

un prezioso calice d' oro gemmata affidandone la cu-

stodia a quel capitolo liberiano, cui, come abbiam detto,

era appartenuto nel principio di quella prelatizia

carriera, da lui si bene cominciata ed assai meglio

compiuta.

(8) / fedeli della California I'avean non ha guari

offerta per mezzo del loro vescovo al sommo pontefice

Pio IX. Non ne rincrescerd una breve descrizione. Dove

il piede e piii largo fin su ai diversi scompartimenti e

nadi, co" quali salisce, girana intorno rabeschi e vo-

lute, che ne' vari spazi chiudono incise le figure dei

santi apostoli. Qua e la della coppa stanno due qua-

dretti di somigliante lacoria, rappresenlanti I'uno il

Redcntore che cansacra il calice, I' altro il pellicano

co' suoi figliuoli al petto. Nella parte anteriore del

piede veggonsi le sigle del santissima name di Gesii

in brillanti colla croce formata di opali contornati

di brillanti: nella base evvi la iscrizione. PATRi svn

KALIPIIORXIA. Lavaro assai pregevole e hello, ove pou-

gasi mente al luogo, in cui fu eseguito.

(9) / prelati Giuseppe Franchi e Cesare Prasperi

Buzi, a quali venne associato il canonico Luigi dci

conti Naselli cameriere segreto saprannumeraria del

sommo pontefice.

(10) Per soddisfare al desiderio di alcuni, ne da-

remo in Appendice una piii ampia descrizione, cui

aggiungerema il catalogo di quegli autori che prin-

cipalmente hanna trattato della immagine liberiana.

(11) S'l questa del cardinal Colonna, si gli altri da

noi accennati sono tutti riferiti dal De Angelis, e alcuni

di essi nella borghesiana cappella a perpetua memoria

dipinli da que' valorosi maestri che come abbiamo detto

vi lavorarano.
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LA SPERANZA, DIPINTO DI ASNIBALE CARACCl

Gli aiilichi popoli iunalzavano dei tempj alia Spe-

ranza. Alcone medaglie Romane !a rappresentano

giovane con un Gore in mano. Si vede anche in un

bassorilievo, in piedi, coronala di fiori, appoggiando

la mano destia su di una coionna, e lenendo col-

I'allra del papaveri e spiche. Spessevolle e alata.

Le nazioni, e gl' individui, vivono di desiderj e

di speranze. Qualunque esistenza, misera, e colma

di dolori che sia, nasconde nel suo inlerno quella

piccola luce divina che brillava, sotlo il fosco peso

di tulli li niali, in fondo, al vaso di Pandora.

Quest' allegoria di Pandora e la piu bella idea

ispirala ai Poeti sulla Speranza. Esiodo la rileneva

per una dellc piii antiche Iradizioni dell' Asia. La

Speranza sempre giovane, e come I'amore, ed 6 piu

antica e vecchia del mondo.
La speranza giovine bella, con aniabile sguardo,

vestita legermente di sela, i suoi belli capelli arric-

ciati e rinchiusi in una rele d'oro. Sorride sempre

e ritiene in mano un ramo saoro, umido di rugiada

che ne scuole le goccie brillanti verso chi la segue.

Essa dimoslra amicizia per tutli , ma si vede bene

che nou ha affezionc sincera che per qualcheduno.

Essa non posa i pi6 sulla terra. . . le sue possenti

ali la portano a Iraverso I'immenso abisso, al giar-

dino celeste dove coglie dei fiori impassibili, o gli

sparge, sulli gemenli mortali, a corone simili a quella

che cingono la fronlc agli spirili trionfanti nel cielo.

Speranza ! puoi tu sola a sostenere e forlificare

le nascenti virtii dell'uomo a preservarne la sua pu-

rezza.

Speranza! il disgrazialo che ha conosciulo la fe-

licita e che si trova succombenle a delle angoscie

mortali, puo solo parlare di te ; nessuno meglio di

lui puo dire, qualsiano li benefizi, ed i piaceri che

tu dispensi agli Uomini.

ERNESTA

RACCONTO

(Continuazione V. pag. 280).

VIL

Le premurose indagini.

Lo sleale Derios, comecche usato avesse ogni di-

ligenza e cautela per non essere scoperto, pure la

ingannata Olandese si era accorla, che egli in AI-
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geai ed in Alessandria, avca segrelaniente praticalo

co' musultnani e insiem con essi era ilo a pregare

nelle loro nioschec. Delia slessa cosa si avvidc per-

venuli die furouo in Aleppo, cilta clie vincc lulte

le allre della Turchia asiatica in grandezza edopii-

lenza con 150, 000 abilalori , con begli edilizi di

pielre e slrade ben laslricale e suntuose moschce (1).

Quesia cosa la gitlo nel piu crudcle sospetlo. Co-

mincio a faro le piii minute ricerche , le piu One

indagini, a doniandar qucslo e queilo, a jiigliar lin-

gua da ogni parte. Non dovetlc durare moila fatica

per conoscerc il netto della cosa. Vcnne finalmente

a saperc che ella non era gia moglie di un ricco

spagnuolo , ma di un perfido Turco. La morle del

carissimo suo figliolelto non I'avrebbe cosi spielala-

menle Irafitta , come la trafisse questa ferale noli-

zia. Due torrcnti di lagriroc cominciarono a sgor-

garc da suoi occhi, e alTannosi siitgulti a straziarle

il petto. Dio ! esclamava nella Iregua del pianio e

dei sospiri, come potro piii amarc un uomo cbe e

a voi nemico } Coniu polro piii vivere insiem con

lui cbe odia la voslra santissiraa religione ? E se

gli venisse talento cbe io dovessi abbracciare il ne-

fando suo culto?.. Oh almeno avessi con me la mia
povera madre che io ho abbandonata cosi villana-

mente ! Ma non e slata mia la colpa; gia mi lam-
pcggiava sul capo il ferro micidiale, sc io non avessi

obbedito,.. Io verserei nel suo grembo le mie lacri-

me , io esaierei Ira le sue braccia i miei sospiri.

Ah me sventurata , cosi lontana dalla patria , cosi

priva de' parenti e degli amici , I'orse costretla a

Irascinare tutti i giorni della miscra mia vila fra

queste genti si barbare, fra qucsli costumi si feroci,

in mezzo ad una religione che io altamente dete-

slo! E dovra crescere fra tanta idolatria cd empieta.

fra lanfi vizi e nefandezze, e contaminare il iiativo

suo candore que. to caro angiolello cbe io plena di

fede c di gaudio volava ad offerire a Dio e alia

divina sua madre nulla casa di Nazaret, nella stalla

di Betlelcmme , sul sepolcro di Gerosolima ? Qual
gran peccato ho io coramesso da merilare tanta pu-
nizionc ? Ma che dissi io mai ? Oserei forse di

levar la mia voce contro il cielo .•• Giustissimo 6

Iddio e imperscruta!)ili sono i consigli della sua

provvidenza. Piego adunque la fronte a vostri sanli

volcri, o gran Dio, e vi prcgo di aiutarmi a sosle-

nere le mie tribolazioni.

In qucsto mezzo ritorno a casa il marito, il quale
vegcndo la moglie cosi piangente , desolata c af-

franta dal suo dolore, ne sapendo il perche, forte

maraviglio e domandolle istantenientc qual fosse ii

motivo di tanta afHizione. Come Io seppe , senza
punto mostrar turbamento, o sorpresa — si , mia
cara Ernesta , le disse con vollo franco ed ardito

che rivelava la malignila del suo anirao , io non
sono spagnuolo, come finora ti avevo fatto credere,
ma son turco. La mia patria i Damasco, il raio Dio
e Maometto. Ho finlo di partire dall' Europa per
fare un pellegrinaggio a Gerusalemme, afline di me-
glio piegarti alle mie brame, poiche m' era uota la

tua fer*ente devozione; ma il mio intendimento non
e stato di recarmi a quel luoghi, si bene di ritor-

nare alia mia terra nalale per menare cola la mia vila

e professare il culto degli avi miei a cui non ho ri-

nunziato giammai in mio cuore. Se ricevei il baltesi-

rao, Io feci solamenle per piacere al mio padrone, ed

ora solennemenle Io rinnego. Tu verrai meco a Da-
masco e potrai a tuo agio professare libcramenle

la tua religione; che io non li porro giammai nes-

suno oslacolo. Cola ti rendero pienamente felice e

vivrai in seno alia pace e all'agiatezza, merce una
grossa sonima di danaro che io porto meco. —

Furono queste parole, come il secondo colpo di

pugnale, con che il perfido assassino tronca la vita

al pacifico viandante. La sventurata Olandese, cni

ancora una languida speranza dicea, che uon fosse

vero quanio avea potulo sapere intorno al suo ma-
rito e volenlieri immaginava di esscrsi ingannata

,

a si franca e chiara confessionc vide tosto discbiu-

dersi innanzi ai piedi uu interminabile abisso di

miseric e di dolori. Perde la parola, le si chiusero

gli ocelli, un pallorc di mortc le imhianco la smunla
faccia, e cadde in un profondo deliquo, da cui non
si pole rilevare, se non dopo lungo spazio di tempo
e molli salutari rimedii apprestalile senza indugio
dal marito, il quale bcnche fosse dislcale ed iniquo

pur nutriva sempre per la sua consorle il piii le-

nero amore.

VHI.

Le donne del monte Libano.

Se la giustizia di Dio lascia talora andare impu-
niti su questa terra i malvagi, vi ha pero tali de-

litli che raro e mai che non siano fulminali dalla

vendetta divina anche in questo esiglio ad esempio
c terrore degli empii.

Erano alquanti giorni che dimoravano in Aleppo
c gia era corsa la voce che il finto spagnuolo por-

lava con se moll'oro ed argenlo. All'imbrunir della

sera avea la pia Ernesta dalo il lalte al suo Ber-

(ino e postolo nella cuna Io veniva piacevolmcnte
agiiando e per concigliargli i! sonno con voce lan-

guida e melanconica, ma dolcc e palelica, come la

soave nola di un' arpa, gli cantava le canzone del

riposo

Dormi, bcirangioi mio,

Dormi nel sen di Dio,

Tra i gaudii dell'amor.

Cupe funcste immaginl
Non lurbin la tua mcntc

;

Ma uu angelo ridente

Scherzi d' intorno a te.

Sogna che insiem cogli angcii

Trasvoli al paradiso,

E in mezzo ai canti c al rise

Festeggi il re dei re.
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Dorrai bell'angiol niio,

Dorini ncl sen di Dio,

Tra i gaudii dcll'anior.

All'ullime parole del rilorncllo si era gia addor-

mcntato il pargolclto e forse gia sogiia\a di scher-

zare cogii anguli c di Iroxarsi i;)nanzi a Dio- Cari

sogni deli' innocenza irradiali dalle piCi serene e

gaje faulasie, c inebriati delle arcane dolcezze dei

cieli !

Eriiesta si era assisa sopra una sedia accanto a

un picciol tavolino, su cui appoggio i! si^slro go-

niilo clie le facea punlcllo alia guancia. . »l Goco

lumo di una lampadc</a slava vogliando il s'.;i bam-
bino e aspellando cbc lornasse a casa il sue con-

sorlc. Era gia (arda la node e aneor noii giangeva.

Mille funesli pcnsieri e Cfudeli sospelli comiucia-

vano a conlrislnrla c mellcria in una profonda co-

slernazione. — E che ? dicoa Ira se c se rompendo
in un acuto sospiro , avrebbe forse poslo il colmo
delle sue iniquila coH'abbaudonarc la sua moglie e

il suo figliuolo ?... Ma I'acceso amore cbc ancor mi
porta, il bene che vuole grandissimo al suo Bertino,

non avrebbe tertamenle permesso cbe \enisse a si

fiera risoluzione. Avra forse riveduto qualcbe pa-

rente od aniico e con esso si tralliene in lunghi

colloqni. Ma la nolle ha gia valicata la meta del

suo corso; la sua tardanza e insolita. Cbe sar.i mai?
Dio, scam[)atelo da ogni sciagura, proicggelelo da

qualunque nemico , serbatemi il mio sposo cbe io

speroj nierce la vostra grazia divina, di ricondurrc

al voslro seno. — In mezzo a furiosa lempcsla di

conlrarii alTclli passo rinfelice lulla qaella lunghis-

sima nolle senza mai \elare le flebili pupille a un

p6 di sonno. Ma cbi puo ridire i gemili, gli spa-

simi , le disperazioni di quella sgraziata donna al-

I'udire ncl mattino cho il suo consorle nel tornare

a casa era stalo assallato da due fcroci assassini cbe

Io aveano ucciso e rubalo di lulto il danaro cbe

portava ! Non rimane cosi spavenlalo e sbalordito

colui cbe entratoin una vasta e profonda calacombe,

in mezzo a lanii giri e rigiri, Irapassi, sboccbi, me-
andri, callaielle e viuzze vede aH'improvviso estin-

guersi le luralnosa face e s'accorge d'aver perduto

il filo della sua salvezza ; come rimase spaventata

e sbigollila Ernesla alia lulluosa novella. Sola, senza

parenti, senza amici, senza denari, ignara de' luo-

ghi , dei linguaggi , delle costumanze, cspnsia agli

scherni ed ai procaci insoiti dei Turcbi si abban-

donava quella dolorosa alle piii lelre c spaventevoli

immaginazioni. Solo Iddio potea gitlare un raggio

di luce in mezzo a si cupa tenebria, e largire un

conforlo nell'anguslia suprema delle pii crudeli scia-

gure. E Iddio cbc non lascia mai incsaudita la precc

doirafQizione e dell'innocenza ascollo le fervidissime

suppliche della desolata Olandcse.

Erano alcuni giorni innanzi capitate in Aleppo
alcune donnc maronile del mente Libano, le quali

ndito il doloroso caso occorso alia pia Olandcse si

sentirono slringere da tanta pieta cbc corsero a por-

gcrlc <jualchc sollievo. Consolatala di buonc ed amo-
rovoli parole, la invilarono ad andare con esse loro

al monle Libano, dove si dovcano in breve ricon-

durrc e dove troverebbe un paose lullo callolico ,

ospitalc , corlese , gcneroso , il quale non avrebbe

fatto giammai mancar nulla per agiatamonlc vive-

rc , a lei , e al suo figii'iolo. Ouesla inaspettata e

s[)lendida prolTerta lu come la lavola di salute cbe

fuor d'ogni sjieranza si prescnta al naufrago il quale

dopB aver luiigameiite e iruitilraente loltato coi lluUi

sta per essere ingoialo dal mare. Accelto subilo Er-

nesla il parlilo e rende loro le grazie cbc pole niag-

giori.

Prof. Alessandro Alii.

I moniimenti , che dalV epoca anleromana al cader

delV Impero s' innalzarono sidla parte principale

del coUe Palalino c ncWarea del Foro Romano sino

alle [aide CapiloUnc ed alia riva del Tevere , de-

scritti del eao. Camillo Ravioli.

[Contin. V. pag. 284).

Troppo chiaramenio si appalesano i Pclasghi, per
queste ragioni, raiicllo di congiunzione in falto di

ci\illa della Grccia coll' Italia; e quindi la dispula

di preemincnza clii dclle due liorisse prima, c per

mezzo de' Pelasgbi fncesse suo I' altrui. Ormai da

questo lalo e quistione risoluta; i Tirreni, poi detti

Pclasghi, dalle cosic d' Italia parlirono primamente
in quci modi diversi, cbe un popolo intraprendente

e civile suole avere; emigrando e colonizzando o per
polenza o per industria, o per svcntura o per esi-

lio. Dionisio d' Alicarnasso e costrello suH'anlorila

di pill anticbi slorici, nclla sua oncsta , di confes-

sarlo : ... atque hi primi relicta Italia Graeciae bar-

baruinque regionum magnam partem pervagati sunt.

Has mox secnti sunt alii; idque quotannis perseverave-

runt facere. . . . itaque multae migraliones fiebant, et

late per terras dispersum est genus Pelasgicum.. Hos
ceteri homines regionis a qua olim emigrarunt, et in

memoriam aniiqui generis, eosdem Tyrrhenos vocabant
et Pelasgos. quod eo dixi, nequis audiens a poetis ac

historicis Pelasgos eliam Tyrrhenos nominari.. —
Sed maxima Pelasgicae gentis pars est, ex illis Tyr-
rhenis qui olim et Lemnum et Athenas habitave-

runt (I). E qui giova ricordare : ... et murum quo
Atheniensium arx cincta est, cognonv'ne Pelasgicum,

opus esse horum hominum (2). La qual cosa piii par-

licolarmenle e narrala ncllo slesso modo; Arcem i-

psam (Alhenarum) praeter earn partem, quam Cimon
Milliadis filius exlrurit, muris cinxisse Pelasgos homi-
nes tradunt, qui imam ejus partem tenuerunt: Agrolam
et Hyperbiiim, de quibus cum studiose sciscitalusfiierim,

aliud nihil comperi, quam e Sicilia eos in Acarnanium
migrasse (3). Falto chiaro adunque che i Pclasghi

uscissero dalla Tirrenia e die tale fosse repulala

anchc la Sicilia, cslromo limite d' Italia, per appro-
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dare in Grecia, senliamo le altrc nolizie rhe nc da

Dionisio: Erat Tyrrheniac nomen iUo tempore celebre

per Graeciam; el lota Italia, gun occidcntcm spectat,

nuUo gentium discrimine appellationem iilam habe-

bat— Tempus autem quo res Pelasgorum coeperutit

deficere, incidit in alteram fere ante belltim Troicum
aetatem. duraverunt tamen pene ultra ejus belli tem-

pora, donee contractae sunt in gentem minimam. nam
praeler Crotonem Umbriae civitalem memorabilem, et

si quod aliud tenuerunt Aborigenes domicilium , pe-

rierunt reliqua Pelasgorum oppida. Croton vera cum
diu retinuisset velerem formam, non multo ante no-

strum aetatem, et cives mutavit el nomen, Cortona vocata,

et facta Romanorum colonia. Derelictas autem a Pela-

sgis urbes occupaverunt cum alii multi, ut quique eranl

finitimi, tum maxime Tyrrheni plurimas ac optimas {^).

Che quesli Tirreni o Pelasghi , in mezzo alio loro

vicende, fossero s'ali potonli per terra e per mare
c qiiindi civili e dimostrato da Diodoro Siciilo: Re-
stat Hi de Tyrrhcnis etiam dicamus. Hi quondam for-

titudine praecellentes, magnum terrac iractum occupa-
runt , multasque el celebres cnndiilerunt urbes. quin
et rlasse pollentes, diu maris imperium tenuere , et

mare Italiae subiectum Tyrrhfnum de sua nomine
appellarunt (5).

Quesli sono i fatli inconlroverlibili, die cmergono
dalle vnrie iiarraziaiii degli slorici, ondo si puo con-
cludere, che, falla aslrazione del resto, la parte cen-
tialo ad occidcnte d' Italia fu civilissiina per so

molli sccoli prima dell'ola assegiiala alia guerra tro-

inna, che ricorda I'lillimo periodo de' tempi croici dei

Greci, i! quale precedetle Tela degli storici avve-

nimenli. Sulle origin! de' Tirreui e vano ogni stu-

dio, poiche si va nell' incerto, e basli leggf re, per

reslarne convinti, Dionisio, il quale con grande di-

ligenza fe' tesoro di tulle le opinion! greche e la-

tine intorno ad essi. Ad ogni trallo si va a (inire

in una colonia o in un capo stipite greco di tempi
favolosi, il che e propugnato in ispecie dagli scrit-

tori latini, mentre a confessione degli scriltori greci,

prima , e vera colonia greca in tempi antelroiani

venufa all' eslremo limite settcntrionale della Tir-

rennia, che vuol dire sul confine auslrale della Li-

guria, si pone quella di Enotro, oade il norae di Eno-
Iria dapprima, da uliimo d'ltalia da Ilalo di egual

discendenza; dei quali due nomi ahbastanza si ap-

palesa I'uno passeggero, I'allro duraluro e quindi il

pill recenle. Oenotrus, pecunia et oiris a fralre Nycli-

mo acceptis, classe in Italiam transmisit, a quo fuit ea,

in qua coiisedit terra, de regi% nomine Oenotria dicta.

Atque haec prima a Graecis colonia deducta (6) —
Terram liana quae nunc Italia dicitur, olim tenuerunt

Oenotri. Deinde commemoratis corum moribus ac for-

ma reipubblicae , et quum regnum tandem Italo de-

latum sit, a quo mutato nomine dicii sunt Itali (7).

Non s'inlende poi di tiegare chealtre colonic greche

siensi fissale in Italia, mentre mezza Italia sappiamo
che fin si appellasse Magna Grecia, e di ncgare che

la colonia di Enotro fosse una realta; non e qui la

quistione. Ella si versa a d-Mcrniinare se la civilta del-

la penisola sia stala semnre aulonoma o greca. Qiiindi

a fondamenio di cio e d' uopo posare che e auto-
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noma quella- rcgione, la quale in qualchc suo an-

golo, in mezzo a stahilimeiili di colonic e d' inva-

sion! guerrierc , conserva le sue insliluzioni, i co-

slumi, i rili , le arii e qualunque aUro fallorc di

tiviha in modo che prevalga senipre a qualunque
scossa o impulse eslerno. Noi pero ahbiamo non
iiitorrodaraenle : una Tirrcnia o llalia anielroiana

dni 2000 al 1400; una Saturnia o llalia pelasgica

c<l nirusca , ossia un' Kalia anieromana dal 1400
nl 750, e finalmente uu'Ilaiia romana. E di queste

(re epocho che furono scmpre a conlallo di Greci,

dclla Grecia , cbe non fu mai potenle per mare
iiiori deH'cgeo e dello ionio, avanzano monumenli

linguaggio, divcrsi da i greci o per giudizio che

nc possono fare i noslr'i sensi o per le leslimonianze

di autorevoii scrittori greci aniichi; dunque I' lla-

lia fu scmpre aufonoma; e il Lazio, che dai Pelasgi

solto Salurno fu abilalo ed educalo, prese dall'Ita-

lia, piu che da allri, i fallori del suo incivilimenlo.

!\Ia Dionisio, cosi diligenle e severe scritlore nel rac-

cogiiere le tradizioni e le opinioni piii ricevule iii-

torno allc aniichila rnmane ed ilaliche, ne' giudizi

poi che dipendevano dal sense della vista, e cosi poco
felice, che aETerma caralteri greci esser quelli, che
nou polevan esser che pelasgico-elruschi. Eson ccrlo

che i romani nel leggere cio, vcnnero facilmentc nel

sue avviso , per I' inclinazione generale de' popoli

d'llalia ad accellare con soddisfazione !e provenienze
cslore d'ogni specie, con che spiegasi ['indole lore

d'accomunarsi facilmcnie ad altri ne' costumi , nci

rili e nella legislazione, onde ne venue il dominio
universale sopra ogni popolo capace di civilla, mag-
giore affinita volgendoli verso Grecia di preferenza,

lanio che trovaron Greci pcrfine gli Agillini , cui

tocco per cquivoco scambiar in quello di Cere, il

noine di Agilla, che fu, siccome si (} vislo, cilia fon-

dala dai Pelasghi, e questi disconoscinli per Greci

da Erodolo , e lenuli per Tirreni dnila narrazione

di Dionisio. Ecco il (alio: Agylla cioitas est Tusciae

a condilore appellata, cut ex inscitia Romana nliud

est inditum nomen. Nam cum Romani euntes per Tii-

yrinm intcrrogarcnt Agjjllinos, quae diceretur civitax,

1 I.LI UTPOTE (IRAECI ,
quid audirent ignoranles , el

optimum dHcentes , si prius eos scthttarent, dixerunt

yt-MOi; quam salutationem Romani nomen civitatis esse

putaverunt, et delractn axpirutione eam Cerae nomi-
nancrunt , nt diciC Hijinins in vrliibus italicis (8).

E a nolarsi che quesla mulazione di nome e rife-

riia allramenle e , se vuoisi , piii slranamenle an-

cora dagli antichi, ma io guardo non al racconlo ,

ma ai narratori, i qiiaii vivendo in mozzo all' lla-

lia parlavano in modo come se i Romani fossero

stali gli Spagnuoii di Colombo, ed Agilla un' isola

del mare egeo. Ma per poco sia ammesso 1' anne-

doto racconlalo da Igino e da Scr\ io, reslera scm-

pre Pelasga e non Greca la cilia di Agilla, Pelasga

la voce Cere e per quesla >oce la nuova sua appcl-

lazione combinera al posluttit con un nome greco,

che esprimcra salule, di dubbia origine riiuanendo la

voce Ceremonia. di cui e ben nolo il val()re,.seuza an-

darne a ripelere Forigine in Cere, sulla tcslimenianza

di Tile Livio , che ne avverle che prima dell' en-

Irata dci Galli in Roma, i Sacerdoli per cura di L.

AI!)ino cola Irasporlarono in salvo le cose sacre (9),

c di Festo che dubbiamenle avverle: Cacrimoniarum

causam alii ab oppido Caere diclam existimant, alii

a carilate dictam indicant (10).

Oh quanlo e facile I'abbaglio ne' giudizi umani !

c come spesso si perpelua perchc viene cecamenlc

acceltalo ! E il noslro ragionamenlo ne sara esen-

Ic ? ad allri il giudizio. Certo 6 pcr6 che le ori-

gin! di Roma si confondono palenleraenle coll' Ita-

lia pelasgo-elrusca, e le geuli diverse che prima c

dope la fondazione della cilia aflluirono sulle rive

del Tevere, si modificarono piii, che non prevalsero

nelle islituzioni civili e religiose. Plinio nel rin-

Iracciare I'origine della voce Padus, colla quale gli

aniichi denominarono il Po, trova che fosse, sccondo

I'opinione di Scepsio, cellica, ed esclama: Pudet a

Graecis Italiae rationem mutuari (11). In quanli casi

non polremmo noi applicare quesla sentenza? Ma se

i nostri antichi furon vaghi di derivare dalla Grecia

molla parte delle nostre origini, noi a Iraverso di

venti secoli, non abbiara forza ne argomenti vale-

voli a diradar edicacemente le tcnebre nelle inve-

terate tradizioni, ne possiam avere altro compilo che

di comballere quei punli salieuti, ove la critica puo
esercilarsi a dimoslrare Irionfantemenlc il vero.

(Continua).

(1) Dionys. Halicarn. Ant. Rom. Lib. I, p. 19,20.

(2) Id. lb. Lib. 1, pag 22.

(3) Pausaniae , Graeciae Descr. Lib. I, cap. 20.

Ilanoviae 1613 pag. 51.

(4) Dionys. Halic. lb. Lib. I pag. 20, 21.

(5) Diod. Sic. Biblioth. Hist. Lib. V, cap. 40.

(6) Pans. Grace. Descr. Lib. VIII pag. 458.

(7) Dionys. Halic. Lb. Lib. I pag. lO.

(8) Servius in Aeneid. Lib. VI I

L

(9) T. Liv. Histor. Lib. V; cap. 40.

(10) Festus, De Verb. Vet signif. Lib. Ill, Ven.

1527, pagina 1138 in voce Cacrimoniarum.

(11) Plinius. Nat. Hist. Lib. Ill, cap. 10.

DEL SOLRNNE PONTIFICALE

CIIR IL PAPA NEL CIORNO DI PASQUA FACtVA

IN SANTA MARIA JIAGGIORE

E DELLA PROCESSIONE NELLA VIGILIA

dell' ASSL'NZIONE.

( IV'/i p. 288).

§• I-

II soramo pnulefice dopo avore la nolle oflicialo

nella basilica laleraneiisc , nel maltino compiule le

profezic c lutle le allre fuuzioni andava ad aprirc

i'immagiue del sanlissimo Sahatore nella cappella
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di san Lorenzo (1), e dopo avere inluonato Valleluia

e data la pace ai diaconi, moveva in grande caval-

cala aila basilica liberiana. Benche non sia stale

sempre uguale il modo delle cavalcate papal!, non

sara discaro di premetterne un cenno, secondo die

le Iroviamo descrille negli ordini romani (2), ed in

ispecie in quelle XII, ch'e di Cencio Camerario, di

poi Onorio III.

Quando il poiilefice usciva in niezza gala e quasi

privalamcnle veniva preccdulo dal primicerio , of-

fiziale, come dice lo stcsso suo uonie, priraario della

chiesa romana. Appresso al papa incedevano a ca-

vallo il vicedoniiiio , il vcslalario, il noraenclalore,

quello cioe cbe invitava alia mcnsa i conviiaii , il

sacellario , oflTi/iali tulli di prima classe. Se poi il

ponleGce o avesse celebrate solennemente, o andasse

in forma pubbiica , siccom' era nel giorne di cui

parliamo , cioe nella domenica di Pasqua, aprivano

la cavakala dodici milili delli dragonarii con al-

irellanli slendardi, dipei vedevasi il ca>allo del papa

riccamenle bardato] succedeva la crocc ponliGcia se-

guita dai vcscovi e dai nolari, tulli in abilo lalare

a cavallo canlando le prescriKe preci. Comparivano di

poi i cardinali giusla il lore oidine , i suddiaconi,

I'arcidiacono, il diacono col primicerio e per ultimo

il sommo pontefice. Gli vcniva appresso sopra no-

bile deslriero il prefelto di Roma magniGcamente
vcslito circondalo dai giudici in piualc. Intorno alia

cavalcala andavane cerii ulliziali chiamali diruu-

gari ce' due prefetti navali : indi i maggiorenti o

custodi della cavalcata stessa, i quali badavano per-

che la processione non venissc in alcuna guisa in-

lerrolla.

Giunlo il sommo ponleGce alia via merulana gii

si faceva innanzi lo scriniario, gli addimandava la

benedizione, e gli diceva quanii in queila nolle fos-

serc slati i batlezzad in sanla IMaria Maggiore. En-
tralo ncl portico della basilica gli veniva incontro a

riceverlo lulto il clero , c dopo di esscre slalo da

lui bcnedetto lo accompagnava nella sagreslia, dove
deposlo il pallio e la pianela prcndeva il piviale ,

intuonava tcrza, e lettone Voremus ponevasi novcl-
lamenle la pianela col pallio, e con lutlo il clero

iateranense c liberiano moveva ad offerire il sacri-

fizio incrncnto.

Dopo il rilorno de' papi da Avignone, rcslo sempre
il quadrate della ponlificia cappella presso a poco
conforme a quelle cbe <ii vedc oggidi, ma vi furono in-

trodolti allri personaggi. Gli ambascialori dc'principi
i quali slavano in piedi a deslra del ripiano del

(rone in compagnia del prefel'.o di Roma c del ge-
nerale dcllc armi di santa chiesa , i nipoti , o fra-

tolli del poDlcGcc, i duchi cbe prendevano il luogo
dopo di essi

, gli ambascialori ecclesiaslici seduti
appresso i prclali di Gocchetle, gli ambascialori di

Bologna e di Ferrara seduli in una piccola banca
dopo Tullimo cardinale diacono, i baroni e i cava-
lieri romani , cbe pur cavalcavano , assisi al lerzo
gradino del trono prima degli uditori di Rota (3).

E a iiolarsi cbe il papa allorquando ba can-

tato il Pax Domini il core non gli risponde af-

falto: pralicasi in ricordanza di un prodigio cbe di-

cesi avvenuto al magne Gregorio, il quale nella stessa

liberiana solennemente sagriGcando giunlo a quelle

parole si udi dagli Angeli rispondere Et cum spirilu

tuo (4). Compiula la messa , cui tutlo il clero col

popolo comunicava , tornavasi il supreme gerarca

della chiesa al patriarchio Iateranense, col medesimo
corteggio , con cui era vennto , rilenendo alia

sua mensa colore , cbe di gia aveva fatlo invila-

re. Alio scendere da cavallo lo sosteneva il pri-

micerio , il secondicerie gli loglicva la corona dal

capo: i giudici inlanlo lo conducevane nella grande
basilica, e triclinio ediGcalo da Leone III, ov'erano

prepareli undici scranni ed uno sgabelle , disposti

iniorne alia mensa del ponleGce. Raffiguravano i do-

dici apostoli, cbe col Redenlore celebrarono la Pa-

squa. Sedevano alia mensa cinqne cardinali, cinque
diaconi e il primicerio, come appunto si praticava

nella cena del Giovedi santo (5).

Facendomi ad indagare I'origine della stazione e

della solennissima messa cantata in sanla Maria Mag-
giore, e non gia nella chiesa Iateranense, primaria

non pur di Roma , ma del mondo universe, trove

in alcuni libri rituali essersi falto in raeraoria del

prodigio sopraddetle in queila basilica avvenuto. Sic-

come pero vien' esso pesto in qualche dubbie dai

critici i piu severi , e 1' Adami (6j attribuisce un
tale silenzio a Uitt'altro motivo, cosi crederei di non
prenderc abbaglie assegnandene quesla ragione. Viene
universalmente ammesso dai teologi e dagli inter-

preti della sacra scrillura, cbe il Redenlore dopo
la sua risurrezionc prima cbe ad egni altre appa-

risse alia sua sanlissima madre, la qnale tanla parte

avea avuto nella passione del suo Ggliuolo. Gli evan-
gelisti per verita nol narrano, ma cbi nou sa , per
teslimoniaiiza di Giovanni (7), essere innumerevoli i

falli cbe ban essi taciuli ? Ora qual cosa piii ragione-

vole cbe il sommo ponleGce andasse nella chiesa di

Maria in lal giorne a celebrare ? Dopo essersi ralle-

gralo, come abbiam visto, nella cappella del suo pa-

triarchio della risurrezione del Ggliuolo, scuopren-
de con tanla solennila I'immagine del Redenlore ed

intuonando I'antifona di allegrezza, andava poi col

popolo pieno di allegrezza alia basilica esquilina a fare

allrellante colla madre. Queslo ponliGcale in santa

Maria Maggiore duro per mollo tempo: al lornare

pero dei papi da Avignone la soleime messa di Pa-
squa ora dicevasi ncl Laterano , ora nell' Esqui-
lino. Sisle V nel riordinare le cappelle papali la

stabili in san Giovanni, linlanteche compiula appieno
la fabbrica della basilica Laterana vi si 6ss6 in

perpeluo il ponliGcale di Pasqria. Nondimeno vi e

stale qualche esempio in coulrario. In memoria delle

quali cose per '.in lempo i cardinali andando a so-

lonni vesperi del di pas(|uale dividoansi in due classi,

alcuni in saii Giovanni cd allri in santa Maria Mag-
giore si conducevane. Se non che dal 1814 in poi souo
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sempro lutti andali alia liberiana sedendo per primi

nello slcsso stallo e scguili dai caoonici piii anziani.

Fr. Fabi Monlani.

(1) Vedi Marangoni Istoria dcU'antickissimo ora-

torio di san Lorenzo ncl palriarchio Uiteranensc. Questa

immagine del santissimo Salvalure fa delta acbcrotipa

cioe non fatta da mano di noma : forse perche altesa

la sua lielhzza si disse angelica la mano che la pinse.

Molte sono le cvngetture sulla sua venuta in Roma.
La pi it veririsiinile si e che vi fosse in tempo deglt

iconoclusli inviata da san Germano patriarca di Co-

stanlinopoli, per soitrarla alle persecuzioni deWempio

imperatore Leone Isaurico. Venne cuslodila dal senato

e dal popoto romano per mezzo di XII osliari nohili,

cui successe la nobile compagnia del Santissimo Sal-

vatore.

(2) Mabillon in Musaei ilalici Tomo II, ove prece-

iluli da un commenlario si trovano tutli gli ordini

romani. Parigi 1689. Si consulti Vopera del Cancel-

licri intitolata i Possessi u'e' sommi pontefici , nella

quale sono descritti i vari usi delle cavalcate papali,

fnlantoche che non vennero ad esse soslituile le car-

rozze.

(3) Sul finire del secolo X VIII acendo cessato i

baroni romani di accompagnare i pontefici neile loro

cavalcate ordinarie e slruordinarie lasciaron pure di

intervenire alle cappelle. Altrettanto avvenne degli

ambascialori, i quali oggidi vi assistono fuori delta

balaustra in luoglii distinli, come in parlicolari pal-

chetli assistono i monarchi e i principi reali, che si

trovassero in Roma.

(4) Veggasi Durnndo Guillelmo, Rationale officio-

rum ec. Romac per Udalricum Galium 1473 — in f.

(5) V. Gulletti. Del primicerio della santa sede e

di altri uffiziali maggiori del palaszo lateranense. Ro-

ma 1766.

(6) Nelle osservazioni per ben regolare il coro della

cuppella pontificia {Roma 1711) dice che 7ion si ri-

sponde dal coro, perche .<econdo Vinsegnamento d'ln-

nocenzo III la voce Amen qui indica il lamenlo delle

donne per la morle del Redentore, e pero viene con ra-

gione laciuto in quel solennissimo giorno.

(7) lo: XXI V. 25.

SILLOGE DI VARIE ISCRIZIOMI

Incise in pietra, ovvero stdlc muraglie

in varie parti di Roma.

(Continuazione V. pag. 264).

151.

Via de' Cartari num. 13.

Joslok Agrippinas.

152.

Pressso il Fontanoue di I'onle Sislo

Hospilijim Ecclesiasticum.

153.

Da Casfel S. Angelo per andare in Borgo Pio

Aditum ad Pomarium €cholae Pontificiae

154.

Via delle Bolteghe oscure num. 22

Proprielas Boni Joannis.

155.

Neir interno del cancello delta Villa Magnani siil

Palatino oggi Monistcro delle Religiose Salesiane

Benedicto XIV. Pont. Max.

156.

Ponle S. Angelo : sotto la statua di S. Pieiro

Hie Humilibus Venia.

Sotlo quella di S. Paolo

Hie Retributio Superbis.

157.

Sotto gli Angeli

In flagella parotvs ^um
In aerumna mva dum configitur spina

Super veslem meam miserunt sortem

Rcgnavit a Ligno Deus
Putaverunt me aceto

Et ihronus mens columna
Respexit in faciem Christi tai

Adspiciunl ad me qui con/ixerunt

Cuius Principatum super humerum Eius

Vulnerasti cor meum

158.

Sollo la slatua di S. Pietro dalla parte incoiitro

Castello

Clemens VII. Pont. Max.
Petro Et Paulo Apostolis Urbis

Patronis

Anno Salut. Christianae MDXXXIV,
Pont. Sui X.
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159.

Sollo la Slalua di S. Paolo.

Binis Hoc Loco Sacellis

Belli Vi Et Parte Pontis

Impetu Fluminis Disiectis

Ad Retinendam Loci Religionem

Ornatumque
Has Statuas Substituit.

160.

Sotto le statue degli Angeli grandi vicino

stello.

Clemens IX. P. 0. M.
Aelio Ponte ad S. Angeli Arcem

Angelorum Statuis

Et Redemptionis Mysteriis

Exculto Et Exornato

Quod Sine Eius Titulo

Et Insignibus Opus Absolvi

al Ca-

Ex Animi Moderatione Mandaverat

Clemens X. P. M.
Ut Bene/icentissimi Principis

Memoriae Extaret

Posuit Anno MDCLXXIL

Alexander YL P. 0. 3L
Instauravit

Anno MCCCCLXXXV.

161.

Da Castello per andare a S. Pietro

Pius VL Pont. Max.
Fontem A Paulo V.

Conrivatum
In Hunc Locum

Perducendum Curavit

Anno MDCCLXXXXIY.

i

{Continua) A. dolt. Belli

CIFRA FiGURATA

FB^io

CIFRA FIGURATA PRECEDENTE

uomo, semina benefizi e raccoglierai amore e gratitudine.

TIPOGRAFIA DELLE BELLE AHTI

con approvazione
DIREZIONE DEL GIORNALE

piazza di s. Carlo al Corso n. 433
CAV. GIOVANNI DE-ANGELIS

direttore-proprietario
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IL SAGRARIO, PARROCCHIA PRlJiCIPALE DEL JIESolCO.

Vicino la calledrale dalla parte di Levantc si

trova il Sagrario ,
prima cbiesa parrocchialc della

citla. Queslo cotnunica colla caltedrale, benche sia

affallo diviso da essa. E una bclla chiesa a trc na-

valc, nello stile ispano-fiamraingo della rinascenza
,

misto di Arabo. Le sue facciato, ornate di sculture

e di lutte statuette nel genere dolla lorre della San-

tissima, ch'icsa nou inolto da qui dislante, sooo molto

incantevoli, e possono dirsi i inonumenti piu curiosi

c principali capi lavori del Ulessico (I).

Ollre le molte chiese e cappelle , Alessico ha un

gran numero di conventi di uomini e donne, di una

ricchezza e grandezza che non la cedono a (juelli

di Roma e di Spagaa. Li piii rimarchevoli sono quelli

di Santo-Domingo, della Mercede, Sanl'Agostino, la

Professa, antica casa profcssa dei Gesuiti, oggi occu-

pata rfai Padri dell'oratorio, e I'altro di San Fran-

cesco.

San Francesco e il convento principale dell'ordinc

francescano nel Messico, e il raonastero il piii curioso

della capitate. Non si puo esprfracre la sorpresa che
si prova neH'cntrarvi. Da quando si passa la soglia

della porta principale, uno trovasi in un'immenso
corlilc, irregolare , circondato da portici spagnoli

,

gallerie inoreschc, cappelle e chiese, di cui S. Fran-

cesco ne ha selle, dello quali le strane e ricchc scul-

ture , le torri e quantitii di cupole , di un'altezza

sorprendcntc, ricbiamano all'idea il Kremlin di Mo-
scovia, o i castelli dei Re mori in Spagna. Li molti

cortili interni, le grandi sale, delle scale dei chio-

stri, delle bizzarre gallerie, ornate di pitture senza

numero , delle volte in mosaico , ricchc dorature
,

bencbfi ruinate , daiino un' idea deH'anlica polenza

dei francescani e della ricchezza del Messico.

La chiesa principale del monastero e una delle

piii belle e ricchc della capitale. L' altar maggiore
colle sue colonne e decorazioni, alto 40 piedi, e di

argento massiccio cesellalo, e sono innunierevoli li

canJelabri le lampade, li vasi di oro e argento che

vi si vedono nelli giorni di festa. II saatuario e del
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iuiglior gusto di tutti gli altri dolla cilta. 11 coro

dei rcligiosi , c vasto e luagiiifico , a tre ordini di

stalli, in Icgno di cedro e doralure. Li francescani

furono i primi missionari del Messico, e nella loro

chiesa fu sepolto Don Pedro Montezuma , il priiuo

erede cristiano dell' inforluualo monarca di qucslo

nonie , che era slato lolto da Cortes e inalzato in

Spagna. II convonto e fabricato sul luogo dei pa-

lazzi di Monti'zuma.

(1) L'incisione rappresenla la facciala orieiUale del

Sagrario, che c in lutto simile aWallra che e accanlo

la caltedrale sulla Piazza Maggiore.

JOANNI DE ANGELIS

TIIO.MAS TORTEROLIUS S. P. D.

Versiculos quos deambulans secus litus maris Sahalhii

fortuito reperi tibi millens, eos perlegas rogo ; et

si quidem crcdideris dignos in lucem edas, vale.

IN ft'NERE N. N. DE GENTE N.

FOEMIi-VAE DULCISSIMAE.

EPICEDIDM

Occidit ante annos crudeli percita fate
;

Occidit eheu aniniae pars mihi aderapla meae !

Aurea quae nostrac reddebat tempera vitae,

Et corde et vultu blauda, Lciiigna, comis.
Grata equideni cunclis caros devin\it amicos,

Ingenio, eioquio, et moribus ingcnua.
Virtutisqne tenax, occultac et nescia fraudis

Mens il!i, el cuslos Relligionis amor.
Pignora amicitiae mibi praebuit omnia; qua cum

Vivere dulce fuit, qua sine dulce inori est,

Fleclere si lacrimae' valuissent sidera, obissem
Unus ego; ilia mea mortc redenipta foret.

Unica nee mortis cecidisses victima; saltern

Tecum dulce forct, Ic nioriente, rapi.

Ast mea vota valent; cadenj mors auferet ambos

,

Ipsa preis, propero funere pone sequar.
Vulnus inest animo nuuquam sanabilo nosiro

;

Adsuut vicinae nuncia signa necis.

Ora legit pallor, macies depascilur artus,
Fractaque funesto verbere membra gemunt.

Soninus abesl oculis; mens incubat atra dolori

;

Et me paulatim sentio, ul oplo, mori.
Conde, precor pia mors, letbale in viscera ferrum.
Quo vateam citius, le, mea vita, sequi.

Vixi quod tecum tempus vixissse dabalur
;

Si quod adhuc superest, mors, dolor, horror babel.
Interea vitae atque animae, pars optima noslrae

Cara mihi semper, cara quicsce Deo.

IN MORTE Dl N. N. DO.N.NA DI UNA RARA BONTA

VENERATA DALl' AUTORE.

ELEGIA

Cadde vinta dal fato acerbo e rio
;

Cadde ed ahi ! la miglior parte con lei

A me deir alma il perfido rapio.

Quella che fea giocondi i giorni miei.

Gentile in viso ed amorosa in petto,

Per mai piii nou Irovarla, oh Dio ! perdei.

Grata ad ognun, d'amici un drapclletto

A lei strinse un parlar puro e innocente,

Aureo costume e angelico intelletto.

Di frodi ignara al giusto avidamente
E a virlute con atti onesti e degni

Volse, ed a Religion col cuor la mente.

Di sua bella amistate i miglior pegui

Diemmi, e fora con lei, dolce mia vita,

Grato lo sccnder nei tartarei regni.

Se la sentenza per mio mal compita
Potea cangiar col pianto, ella vivrebbe,

E quest' alniji per lei saria partita.

non cadeva aimen sola, ed avrebbe
Colli entrambi un sol colpo, ed or la morte
Misto al nostro il suo cenere vedrebbe.

Ma s'adempie il mio voto, e ail'atre porle

Anelante gia corro; ah ! tu precedi

Di pochi di la desiata sorte.

Fitto in core ho lo strale, e tu lo vedi

Insanabile e il colpo; i locchi io sento

Che mi chiamano e presto, all' imc sedi.

Atro pallor mi coprc il volto, e lento

Morbo consuma quesle membra; u i forti

Colpi del mio destin piii non pa\enlo.

Fugge il sonno; la mente di conforli

Schiva, si pasce di dolor. \oi presto

Noi sarem nella tomba ambo consorti.

Pietosa morte il ferro altrui funesto

Vibrami in seno, e al fin raggiunga Amore
Chi a se I'avvinse; ab! il mio sospiro e qucsto.

Io mi vissi soltanto il tempo e lore
Che pole! passar teco; e so nc avanza
Non e altro che pianto e che dolore.

E in qucsto stato e fuor d'ogni speranza,

O di mia vita ancor parte e dell'alma,

Prego che abbia lo spirto in ciel sua stanza,

E quella pace, che io perdei, la salma.

Tommaso Torteroli.
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DEL SOLEN.NE PONTIFICALE

CUE IL PAPA NEL CIORNO Dl PASQUA FACEVA

IN SANTA MARIA JIAGCIORE

E DELIA PROCESSIONE NELLA VIGILIA

dell' ASSUNZIONE.

{Vedi p. 295).

§ 2.

La processione nella vigilia dell' Assunia incomin-

cio ncl poiilificato di san Leone IV, e come ahbiaino

di gia nolato, era in memoria deM'uccisione di un ba-

silisco, ossia (iero serjicnte aiinidatosi in santa Lucia
de' seici (1) cd eslermiiiato in laio giorno merce il pa-

Irocinio della Vergine santissinia.

La solenno supplicazione parlivasi da! palriarcliio

lateraneiise, e recandosi la prodigiosissima iminagine

del Salvatore pel foro romano andava a sanla Ma-
ria Maggiore. Duro per lo spazio di oltre a setlc se-

coli cioe fine al ponli(ica(o di san Pio V, benclie I'or-

dine noii ne fosse sempre il inedesiiuo. Anco a noslri

giorui noil essendo privo d'iiiteressc uii lale raccoiito,

noi la descriveremo riportando e compendiando due
rclazioni, die ce ne da il Marangoni (2).

Nell'ordine romano il piu aniico inlitolato Benc-
dictus , cioe di Benedetto canonico di san Pietro

,

vissuto a tempi di Alessandro III si narra cosi :

Nella vigilia di sanla Maria il signorc Papa coi

cardinali a pie scaizi dopo setlc genullessioni apre

rimmagine, bacia i piedi al Signore, c gli scuojire il

volte cantando il Tc Dcuin laudamus, come venne

ordinalo dal ponteficc Leone IV. Ncl giorno poi dcl-

r Assunia il pontelice con tutla la curia celebra i

vesperi e le vigilic di novo lezioni nella chiesa di

sanla Maria maggiore, i quali terminali torna al la-

terano, c quivi i cardinali e i diaconi prendono la

immagine di Gesd Crislo della basilica di san Lo-

renzo , e la recano con lulto il popoio pel campo
lalerano vicino alia basilica di san Gregorio. II re-

gionario porta la croce stazionalo , e dopo'di esse

viene ivi ordinata processione di lutla la curia can-

tando sairai. II primiccrio colla scuola de'cantori can-

ta i rcsponsori della stessa solennita, il prefetto con

dodici nomini riceve dalla curia dodici Kaccole e gli

osliari allrcttante, le quali portansi accese innanzi al-

I'imniaginc. Mentre questa passa pel caiiipo i cubicu-

lari stando in piedi avanti la colonna di san Gregorio

tengono due (iaccole accese, cbe sraorzano dopo di cs-

sere passala la sacra immagine Giunta alia chiesa

di santa Maria minore (3) la dcpengono avanli alia

mcdcsima e col basilico le lavano i piedi. Fratlanlo

le scuole canlano il matulino, cioe Ire lezioni nella

chiesa , indi iaudando c benedicendo il Signore va

lutto il popoio a santo Adriano, ed ivi si lavano alia

immagine novellamenle i piedi. Uscendo dalla chiesa

ritornano per la stessa slrada per cui erano venuti,

e portano la sacra immagine per I'arco detlo di Sa-

tana, perche ivi anticamcnte era una grande infesla-

zione del denionio. Passaiio di poi presso la casa di

Orfeo.... Di i.i ascendono a sanla Maria, ove il pon-

telice di gia preparalo canta messa, bencdice il po-

poio, e slanco si esso, si il popoio sc ne parlono.

L'ordine pero della processione, il ripetiamo non

I'u sempre il medesimo. Infalli il Marangoni riporla

anche il volgarixzameiito di un mss. tratlo dall' ar-

chivio di Saiicia sanctorum, niss. chc risalc all' an-

no 1462. Esso e il seguente :

La vigilia deli' Assunzione della beala c gloriosa

Vergine Madre di Dio Maria ad ore 18 (I e
^l',

dopo

il mezzodi) al suono della campana di sanla JIaria

d' Aracoeli pel vespero si accingc lutto il popoio a

celebrar la festa per comandamenlo fallone dai su-

periori della ciltii, i quali hanno di gia mandate i

bandi e i proclami. I guardiani della compagnia di

Sancla sanctorum (4), cui si apparticnc di trasporlaro

la immagine del Salvatore dalla sua terrcna stanza

alia basilica della sua boatissiina madre nell'esquilino

a! priino tocco della campana suddctla escono dalle

proprie case con grandi torcie, cogli ufliziali della

compagnia, eel Senatoro e cogli altri magistrati di

Roma, ed assistono ncl core, aspettando mentre si

canla il vespero i confrali e la compagnia- Com-
piuto il vespero, e scopertasi quella bealissima im-

magine della vergine Maria i guardiani, i confrali

c la compagnia preccduti dai mandalari vestiti di

abiti nuovi a spesc dell' ospedale di Sancla sancto-

rum con bastoni nclle mani, ne' quali e dipinlo il

santissimo Salvatore, dodici portieri vesliti secendo

il lore costume e tcnendo le fiaccele in raano , si

conduceno alia chiesa deH'ospedalc di san Giacomo

al colossco (5). Scendendo dal Carapidoglie e pas-

sando innanzi le chiese de' sanii Cosma e Damiane,

di sanla Maria nuova e per I'arco di Tito giungono

alia chiesa di san Giacomo , ovc aspettano per al-

cun tempo il clere. Faltosi dal segrelarie I'appcllo

de' fralelli presenti, e notalisi i lontani, si provvcde

perche la immagine sia pertata dai confralelli. Sono

essi divisi in Ire mule, le quali si Irovano ne' luo-

ghi di gia deslinali. Ogni mula ha Ire guide, essia

erdinatori. LettOii dal segrctario il nome di lulti ,

c recitala ad alia voce la confessione d' innanzi al

priore , da cui riccvono I' assoluzione, escono dalla

chiesa e s' incamrainano verso san Giovanni La-

lerano per la via sacra. Giunli alia cappella di san

Lorenzo con grande venerazione tolgono la imma-
gine del sue luogo, e la pongone sovra un talamo

a lal uopo preparalo, innanzi cui sla un paliolto

nuovo di oro colle armi de' rettori e degli ulliciali

di Roma.
Altera i portateri della prima mula , con due

guidatori avanti ed uno appresso I' immagine , la

prendono e discendone con ossa per la scalinata di

niarmo nella piazza del lalerano, ovc infinita iiiolti-

ludinc di popoio sla adunala. Si fermano alquanto,

aiFinche simcltano in ordine il popoio, la compagnia

ed il clero, lulli con accese torcie. La sacra immagine

vicnc con grande solennita solto di an baldacchino

[.ortala per la piazza lino alio spedale, dove si col-
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loca sovra di alcuni piedistalli. Quivi i sac«rdoli con

un bacile di argcnlo, con acqua rosala, e coll'erba

delta basilico lavano i piedi alia sacra immagiiie (6)

spargendosi tutia quell' acqua sopra i circoslanli ,

ctie con granJissima divozione la ricevoiio. 1 con-

soli delle arli della cillii sono i primi ad inconlrare

la sacra iinmagine (enendo doppieri o (alaini di cera

di cinque cenlo libre in circa per ciascnn' arlo, le

propria insegne c quegii istruraenti cbc le conlrad-

distinguono da ogiii allra arte. Quesli doppieri

portansi da otio o dodici facchini, i ([uali caminano

innanzi rimmagine secondo il grado di ciascun arte

e I'ordine gia dalo dai niarescialli e dagli olliciali.

Per lo piu i doppieri sogliono essere quaranla, ed

ogni arte li provvede a proprie spese.Eccone I'eienco.

II talamo della Camera di Roma con due doppieri

della nobile arte dell" Agricollura.

Quindi seguono i doppieri.

De' mercatanti. — De' baiicbicri. (Campsorum) ~
Dc' mercatanli di mare — De' mercalaiiti dell' arte

del fiurae — De' lanaioii — De' speziali — Dei

conciapelli — De' maccllari del fondaco di san Mar-
cello. — De' suddeiti del fondaco di Ponte e di

Campo di fiore — De' maccllari del fondaco di Sa-

pa — De' luacellari del fondaco di. . . . — De' pe-

scatori — De' calzolai. — De' cia»attini — Degli

orefici — De' merciai seu Galiariorum. — De' pil-

tori. — De' marniorari. — De' baltinari. — De' bar-

bieri. — De' carpentari o birocciai. — De' figuli o

vasellai. — De' ferrai — De' candclottari — Dei

molinari — De' fornari — De' sellai — Degli

osti — De' polatori cd ortolani — De' barbieri

(bis). -- Degli albergalori. —

•

Nello stesso giorno portasi la sacra immagine per

I'arco Basilc, (sic) e per la via sacra innanzi al pro-

spetlo e alia porta principale di san Clemente, dai

sacerdoti della quale basilica si ripele la sopraddella

lavanda. Quivi per ordinario in maggior guisa si

aETolla il popolo per vedere ed adorare la immagine
sagrosanta , cui niuove inconiro la compagnia dei

Raccomandali di Maria sempre vergine (8) uscendo
dai propri rioni co'loro capo-rioni ed ulficiali dislin-

tamente e per ordinanza con Ironibe, timpani, (islole

con musicali concerii c con fiaccole in mano ad imila-

zione degli anticlii trionfi di Homa pagana. Vi si por-

tano eziandio gli stemmi del somino pontelice, della

santa cbiesa , del senato, del popolo romaiio e dei

principali cittadini, i quali tulti con grando plauso

cd allegrozza accom|)agnano la Irionfaate elligie di

Cristo nosiro Signore.

In mezzo a pompa siffalla vit-ne la sacra iniina-

magine porlata |)er la via sinistra del colosseo e per

r arco di Tito alia cbiesa di sania Maria nuova ,

ovc posala so[)ra alcune pietre a lal uopo gia

preparate si ripetc la cerimonia della lavanda dei

piedi eseguila nel sopradetio modo dai sacerdoti di

essa cbiesa. Qui si trovano preparati que' della se-

conda muta colle loro guide, i quali in mezzo alle

sempre piii crescente caica del popolo la rocano al

portico de'santi Cosma, e Damiauo, ove si pcrmette

alle donne, cbe con ogni rivercnza e modeslia passino

sotto la sacra elligie (9).

Dopo una breve pausa recasi rimmagine alia vi-

cina cbiesa di santo Adriano dove il senalore di

Roma, i conservator!, e parte del magistralo romano
scendono dai Iribunale in cui sedevano, e I'adorano,

(|uindi s'inlroduce in quella chiesa ove dai sacer-

doti di essa si rinnovella la lavanda de'piedi. Uscendo
per la medesima porta torna la immagine alia cbiesa

de' santi Cosma e Damiauo, e per I'arco dell'anlico

tcmpio della pace volgarmenle detio arco latrone ^sic),

si giunge a pie della salita di san Pieiro in Vin-
coli , e passando innanzi alia chiesa di san Panla-
leone per la dirilta via della suburra giungono a san
Pieiro Marcellino, ove si frova pronia la terza muta
de' porlaiori colle guide. Questi direttamenle por-

(ano la sacra immagine per la salila di san Marli-
no, e per la contigua via in sanIa I'rassede, ove si fa

rullima lavanda del Salvatore. Quindi per la porta la-

teralo di questa chiesa cscono nella illuminata piazza

della basilica liberiana con grande applauso ed alle-

grezza di lutlo il popolo. Entra il Salvatore nella chie5a>

esi colloca presso I'allarcove sla la immagine diMaria
sanlissima calata dai suo ciborio e vi rimane cuslodita

dagli osliari della compagnia e degli iiiriciali di Roma
per tutta la notte, conciosiache resta sempre aperla

la cbiesa e uomini e donne di ogni condizione ed
eta vanno a visitare ed adorare il Signare in una
alia sua sautissima madre.

Fattosi giorno, e la mattina de'15di agoslo celebra-

lasi nella basilica la solenne raessa circa I'ora di lerza,

con lo stesso ordine e pompa fra i rivcrenii applausi

le melodiosc sinfonie si ripreiulc la immagine, e sa-

lutata la Vergine gloriosissima rifiorlasi dagli uo-

mini della prima muta per la piazza lino all'arco di

san Vito (10); succede la seconda muta, lino alia

chiesa di san Giuliano (11), ove si fa nuovamente
la lavanda de' piedi , e prosegue a porlaria fino a

san Malteo (1'2) ove I'aspetta la lerza muta, la quale

per la via ritla la porta fino alia piazza del la-

terano passando in mezzo ad un popolo innume-
rcvole , e a lutli i lalami co' loro doppieri accesi.

Giunia la processione alia porta occideulale del la-

lerano enlra nella cappella di Sancta Sanctorum
,

e nel mezzo di essa la lascia esposta per olio giorni

conlinuali.

Nel porlarsi e riporlarsi la immagine vienc sempre
circondala da dieci uomini del riono de'monti c della

via maggiore volgarmenle chiatnati STizzi. Sono ar-

mati di corazze colla celala in capo, o altra arma-
tura di uso, e leagono nelle mani (i:ic^:ole o lizzoni

di leguo accesi, e preparati a lal uopo a fine di al-

lonlanar(! la caira del popolo dalla immagine. L'uso

ripelesi dagli anticlii trioiill di Koma, e si e per suc-

ce-isionc praticalo lino a di noslri. A i sopraddetli

stizzi, e a lulli i fratelli stanchi dalla falica c dai

calilo si danno in quel giorno colazioni e ristori.

Itima-ita per otto giorni alia pubblica venerazione

vicne con ugnale concorso di popolo e colic pre-

scrille coremonii" racchiusa, e cosi rimane fino alia
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festa del saiilo Nalale ; in cui sc ne fa la prin>a

aperliira deiramio.

Fin qui la Iraduzionc del ^larangoni. il quale ag-

giungc clic I'ordine sopraccemialo della processione

vedesi dipinlo in undici quadri o specclii inlonio

a! muro della sala dollo ospcdalc colla dicliiarazione

in lingua italiana. DaH'abilo alia spagnuola argomenla

che tali pitlure non sieno nioho aniiclie, e die non

acccnino alia prccedenia ma bensi al niimero de' la-

latni. Non lascia in fine j'illuslrc aulore di nolare, che

per meglio a rimuovere ogni quistionc I'ordine della

processione trovasi descrillo in Canipidoglio in una

colonna roslrala, le cui parole riferisce correggendo

gli abbagli prosi dal Jlillino, che !a illustro.

Ci niancano i documenii per dire che tale pro-

cessione islituita da Leone IV, fosse in alcun tempo

tralasciala. Anche quando i papi dinioravano in Avi-

gnone facevasi. Ce ne porge testimonianza la sles<a

Vila di Cola da Rienzo, il quale, come si racconta

al capo 25 ando in san Giovanni in qnusta viglia a

farsi ca\aliere bagnalo, fesleggiando poi nel palazzo

la eranense qneslo suo alto con solennissimo banchel-

tot cui inlervennero i prinii baroni di Roma. San Pio

V, sipcrgli abusi che \\ si erano inirodotti terminan-

do la processione a nolle ben larda, si per gli scandali

che parlicolarmente nell' anno 1550 avvonncro , la

proibi in perpetuo, ne da ailora in poi piii si e ese-

guila ,
quanlunquc anche in appresso siasi porlata

proccssionalmente Timmagine del sanlissimo Salva-

tore in san Pielro e in sanla Maria maggiore.

Fr. Fabi Montani.

(1) Quest' anlichissima chiesa, un tempo diaconia,

fu detta in Capile Suburra della vicinanza di tale

strada, in Orphea da an vicino tempio o siinulacro

dedicato ad Orfeo, e fmalinenle come oggidi si cliiama

in silicc o sclce da un' antica strada presso la me-

desima lastricata da grosse selci.

(2) Isloria deiranlicliissimo oratorio o cappclla di

san Lorenzo ecc. Cap. XXIV.
(3) Ora detta comnnemente santa Francesca romana.

(4) Vedi. il §. 1. ^'uta I. pag. 295.

(5) Questa chiesa venne cdijicata circa tl 1381
,

quando il senato romano, cadiita gid la parte , che

guarda i monti palatini e il celio cedette porzione del

Cflosseo aliospedale di san Giovanni ad Sancta San-

ctorum, il quale la ridusse ad ospedale: dicevasi I'ospc-

dale di san lacomo al Colosseo.

(6) L' ioo di lavare i piedi alle sacre immagini ,

come dice lo ftesso Marangoni, e tratto dagli antichi.

Famosa e la lavanda di Palladc si bsn descrilta da Cal-

limaco. Nondimeno si preiende da alciuii, che un tem-

po questa immagine mandasse dai piedi un sudore as-

sai projiciio agl'infermi , e che cessuto il prodigio si

sostituisce questa lavanda, la quale cesso col volgere

degli anni.

(7) Negli staluti di Roma riformati sotlo Grego-

rio XIll al lib. Ill viene chiamata Anliqua et no-

bilis ars agricollura e seu bobaleriorum.

(8) Fu il prima name ch'ebbe la coufraternita detta

oggidi det Gonfalone. Vemie istituita da san Ilona-

vcntura vescovo e cardinale. L'approvd Clemcnte IV
nel 126i. La loro istituzionc fu in santa Maria
Maggiore. a cui iniitazione si unirono allre quattro

pie societd erette nella chiesa dell' Aracocli Prese poi il

nomc di Gonfalone nel 1351, quando sollevatasi Roma
dopo I' uccisione di Cola da Rienzo i raccomandati

corsero col loro vessillo, o Gonfalone in Campidoglio

per opporsi alia tirannia de' baroni romani.

(9) Facevasi a motivo di divozione o per essere li-

berati da qualche infermitd che si aveva o lemeva :

pio uso che oggidi si conserva ancora in piii d' un
paese.

(!0| Chiesa siluata presso Varco di Gallieno impc-

ratore e di Salonina sua moglie.

(11) Questa chiesa e ora distrutla , come V ultra

di san Giuliano ai Monti.

(12) Venne demolita in tempo del governo rcpuhbli-

cano nel 1798.

ISCRIZIONI DI TARQUI.MA.

Lc quattro aniithe iscrizioni, che qui produco, c

che furon da me esallamenle copiale dall'originale,

rilevan mollo per la sloria della distrulta Tarquiuia

c, sccondo la paleografia ed allri argomenli, parmi

che rimunlino alia prima mela del lerzo secolo di

Gesii Cristo. Esse esistono a Corneto in fondo al

corlile del palazzo Bruschi avendovele falle assen-

nalarnente locare la niia cognala Conlcssa Giustina

Bruschi ,
perche si conservassero a lungo intatte.

V'ennero Irovale I'anno 1829 negli scavi inlrapresi

presso Tarqninia, e |)ropriamente deniro la tenula

di S- Spirilo , dove anc'oggi veggonsi avanzi delle

anliche Termc nominate nell' iscrizione di Quinlo

Petronio. Ignoro se allri abbiale gi.i messe a stampa;

ma, se cio fosse, non lorner.i inutile che io ne doni

nuovo esemplare per compiacere al lodevole desi-

derio della savia padrona, la quale me ne richiese

la lellura inlera e la traduzione ilaiiana, afline di

polerle anch'essa inlendere, e cosi informarne chi

non e versalo in colali sludi.

I.

L . Dasumio P . F
Slel . Tullio

_ ^ comiti
Tusco .Cos

august I

Auguri . Sodal . Hadria

Nali . Svdtil . Anioni

Niano . Curat . Operum
Publicorum

Legato . Pr . Pr- . Proiinciar

Germaniae . Superior

Et . Pannoniae . Superior

Praefecto . Aer . Saturni

Praetori . Tribun Pleb
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Leg . Provinc . Africae

Quaest . Imp . Antonini . Aug . Fii

Trib . Milit . Leg . IIII . Flaviae

Triumviro . A . A . A . F . F.

Letlura

Lucio Dasuniio Publii Filio ex Tribu Slellalina

Tullio Tusco Consul Coaiiti August! Auguri Sodali

Hadrianali Sodali Anloniniano Curalori Operum Pu-
blicoruai Legato Pro Praelori Provinciarum Germa-
niae Superioris Et Pannouiae Superioris Praefeclo

Acrarii Salurni Praetori Tribuno Plebis Legato Pro-

\inciae Africae Quaestori Imperaloris Antonini Au-
gust! Pii Tribuno Miiilum Legionis Quartae Flaviae

triumviro Auro Argenlo Aeri Fiando Feriundo.

Traduzione

A Lucio Dasiiniio Tullio Tusco - Figlio di Publio -

delia Tribii Stellatina - Console Compagno di Augusto
Augure - Sozio Adrianale - Sozio Antoniniano -Cura-
tore delle opcre pubbliche - Legato - Proprctore nelle

Province della Germania Superiore e della Pannonia
Superiore - Prefetlo all'Erario di Salurno - Pretore -

Tribuno della plebe - Legato della Provincia Africa -

Questore per 1' Iniperator Antonino Augusto Pio -

Tribuno Militare della Legione quarta Flavia - Triun-
viro a fondere e baiter moneta di oro argenlo e

rame (1).

n.

P . Tullio

Varronis . Fit.

Stel . Varroni . Cos

Auguri . Procos . Provinc

Africae . Leg . Aug . Pro . Pr
Moesiae . Superior . Curat

Alvei . Tiberis . El . Riparum
El . Cloacarum . Vrhis . Praef.

Aerari . Saturn . Procos , Prov
Baeticae . Vlterioris . Hispa

Niae . Leg . Leg . XII . Fulminalae
Ft . VI . Vilricis . P . F.

Praetori . Aedil . Ceriali

Quaestori . Vrb . Tribuno
Milit . Leg . XVI . Fl . X . Viro . Slillitibus

Indicand . Praetori . Etruriae . Quin
Quennali . Tarquinis

P . Tullius . Callistio

Posuit

Letlura

Publio Tullio Varronis Filio ex Tribu Stellatina

Varroni Con. Auguri Proconsuli Provinciae Africae
Legato August! Propraelori Moesiae Superioris Cu-

ralori Alvei Tiberis el Riparum et Cloacarum Urbi>

Praefeclo Aerarii Salurni Proconsoli Provinciae Bea-

ticee Ullerioris Hispaniae Legato Legionis duodeci-

mae Fulminalae el Sexlae Victricis Piae Fidelia-

Praetori Aedil! Ceriali Quaestori Urbano Tribuno

Miiilum Legionis Sestae Decimae Flaviae Deceni-

viro Stililibus judicandis Pretori Etruriae Quinquea-
nali Tarquinis Publius Tullius Callistio posuit.

Traduzione

A Publio Tullio Varrone Figlio di Varrone della

Tribu Stellatina Console Augure Proconsole della

Provincia Africa — Legato di Augusto -- Propretore

nella Mesia superiore — Curalore al lello del Tevere

e alle ripe o Cloache della Capilale -Prefetlo dell'era-

rio di 5alurno-Proconsole della Provincia Belica Ui-

leriore della Spagna Legato della Legione duodecima
Fulminala e Sesla Vincilrice Pia Fedele -- Prelore

Edile Ceriale - Questore Urbano - Tribuno Militare

della Legione Decimasesta Flavia - Decemviro a giu-

dicar le lili - Prelore di Etruria • Quinqucnnale a

Tarquinii Publio Tullio Callistio pose (2)

in.

. Petronio . Meliori . Viro

Cos . Cur . R . P . Tarquininiens

El . Graviscanor . Praefec

To . Fruin . Dandi . Legal . Leg.

XXX . Vlpiae . Curat . Pyrgens
El . Cerelanor . Leg . Leg.

VIU . Aug . Praet . Trib . Pleb.

Kandid . Quaest . Prov . Nar
Bon . Quaest . Sodali . Aug.

Claudiali . Sex . Vir . Turin.

Pr . Trib . Laticl . Leg . Pr . Min.
. X . Viro . Stilitib . ludicand.

Ordo . El . Cites . Tarqiii

Niensium . Palrono . Op
Tiino . Quod Rem . P . Fove

Ril . El . Thermas . Resli

Tueril

Leltura

Quinlo Petronio Meliori viro Consular! Curalori
Reipublicae Tarquiniensum el Graviscanorum Prae-
feclo Frumenli Dandi Legato Legionis Irigesimae Ul-
piae Curalori Pyrgens! urn el Ceretanorum Legato Le-
gionis oclavae Auguslae Praetori Tribuno plebis

kandidalo Quaestori Provinciae Narbonensis Quae-
stor! Sodali Auguslal! Claudiali Seviro Turmarum
Praelori Tribuno Laclilavio Legionis priraae 3I!ner-

viae Decemviro stililibus judicandis Ordo ct Cives

Tarquiniensium Palrono opiimo quod Rempublicam
fovcrit el Thermas reslitueril.
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Traduzione

A Ouiiilo Pelronio Jleliore - Personaggio Conso-

larc - Cuiatorc della Repubblica de' Tarquincsi e

Graviscaiii - Prcfelto a dislribuirc il grauo - Legato

della Legioiie Ircntosima Ulpia - Curatore de'Pirgesi

e Ccrctani - Legale della Legione oKava Augusta -

Pretore - Tribuno della plebe - Candidate Qucslore

r la Proviiicia Narbonese - Queslore - Sozio Au-
..i>tale Claudiale - Seviro delle Turmc - Prelore -

Uibuno in laticlivio della Legione prima Minervia -

Dccemviro per giudicar Ic lili - II consiglio coniu-

iiale c i cilladini di Tarquinia all' otliuio Patrono

j)oscro porcbe s' ebbe la Repubblica lavoreggiata e

ie termc restauratc (3).

IV.

Domiliae Mclpidi . C . F
Coniugi Q Pelro

Ni . Meh'oris . Viri

Cos

Ordo . El . Cives

Tarquiniensium

Patronae . Dig

Nissimae

Leilura

Domiliae Melpidi Clarissimae Feiuinae Coniugi

(juinti Petronii Melioris Viri Consularis Ordo et Cives

Tarquiniensium Patronae degnissimae.

Traduzione

A Domizia Mclni Cbiarissima Feramina - Consorle

a Quinlo Pelronio Meliore Personaggio Consoiare -

II Consiglio comunale e i Cilladini di Tarquinia alia

loro degnissinia Palrona (4).

March. Gio. Eroli.

(1) Pubblicata nel Bull. d. Inst. Arclicol. 1830

f. 199: Annali del medesimo 1832, /). 152; Keller-

manii, Vit'ilcs 259; Orelli-Henzen 6051.

(2) Puhblkata ml Bull. Arch. 1830,/). 198. An-
nali 1832. ;>. 151; Kellermann; Vigiles 249; Orelli

Henzen. 6897.

(3) Bull. d. Inst. Arch. 1830, p. 198. Annali d.

Inst. 1832, p. 152; Kellermann Vigiles 246. Orelli

Henzen 6408.

(4) Bull. d. Inst. 1830, p. 199; Orelli-Henzen 5134.

Stampa Periodica Purijina.

L'Annuaire general du Departemenl de la Seine

del 1860, pubblicalo dietro autentici documeuli dal

sig. L. Lacour, ci appresla i seguenii particolari sul

giornalismo parigino. 11 numero de'giornali politici,

e non politici cbe si pubblicavano a Parigi , alia

fine del mese di marzo del 1860 , ascende a 563 ,

senza comprondervi molli bolletlini ofliciali, e rivi-

ste o raccollc animinislralive pubblicale da varii mi-

nisterii, e aiuniinistrazioni , Ie quali hanno un ca-

ratlere di documenti riservati, slanle la discrezione

colla quale sono dislribuile. Fra i 563 giornali sud-

detli, quarantadue , sottoposti a cauzione, Irattano

di materia politica, o d' economia sociale. Gli altri

sono consacrali alle scienze , alle leltere, all' arti ,

ail'industria, al commercio: ascendono a 521. II piii

anlico dei giornali e la Gazette de France, cbe conia

230 anni d' esistenza. Fra gli altri non politici il

piu anlico e il lournal des Savants cbe comparve nel

1665, e conla percio 195 anni. II Moniteur universel

giornaie ufficiale dell' Impcro Francese fu fondalo

da Marel (poi duca di Bassano) il 24 novembre 1789,

e da Sauvo che lo ha redatto fmo al 1840- II Mo-

niteur universel e attualmente diretlo dal sig. Pan-

ckoucke. Dall' 1 gennaio 1853 11 di lui prczzo venne

da 116 franchi ridolto a soli 40.

Dei quarantadue giornali politici uno e slampalo

in lingua spagnuoia. (El Espanol, periodico interna-

cional), uno in lingua inglese Galicjnafs messenger),

ed uno in ledesco (Pariser Zeitung).

Fra i 521 periodici non politici bavvene uno iu

lingua araba Le Bargis (Baris) o 1' .iquila di Parigi,

che si pubblica due volte il mesc: in spagnuolo settc.

Ire in inglese, c due in polacco.

La niedicina, la cbimica, la llsica, la cbirurgia ,

r omeopatia , la veterinaria, gli ospcdali hanno tra

quesli i loro organ! speciali: i lellerali, i bibliofili,

i bibliograB, gli archeologi, gl' idrografi, gli orien-

talisli, i zoologi, i numismatici, i linguist!, trovano

ne'chioscbi dei boulevarts, \\c\ lungo-senna, nei pa.s-

sages, sulle librerie i periodic! della loro specialila.

Lunga cosa sarebbe tulle designarle, ma per darne

un' idea a' ietlori noslri, loro direrao che gli stam-

palori, sarti, calzolai , cappellai, barbieri e laglia-

capelli (coiffeurs), carrozzai c sellai, tappezzieri, oro-

logiai, birrai, fabbricatori di strumenli musical!, i

negozianti in genere hanno i loro gioinali.

Havvene pure d' islruzione pubblica, di leggi se-

naloconsulli e decreli , dei couservalori deH'ipote-

che, di giurisprudeiiza degli avvocali, dei notari ,

degristilutori e delle islitutrici, d 'igiene pubblica,

di medicina legale, degli asili infanlili, deglisraelili,

de' proleslanti, dc' banchieri, e degli agenli di cam-

bio, degli uscieri, dei gendarmi, de' commissari di

polizia. Le finanze, la borsa, le mine, le strade di

ferro , le strade circondarie, le dogane, i pubblici

lavori, i telegrafi, il gaz, I'industria, il commercio,
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le arti, la nioda, I'arcliiteUura, la folografia, la pil-

tura, la drammatica; i aiercati, le societa corali hanno
i loro periodici. Vc ne sono nei popolo, pe'fanciulli,

per la famiglia per gli ccclcsiaslici , pc' ruissonari

d'operc religiosi', coniro il pregiudizio, e di religio-

iie. I cavallerizzi, i catcialori, i niililari. i tnarinai,

i giuocalori di scacchi, gli amalori de'cavalli, e della

naulica hanno i loro speciali organi, Aggiungete a

questi i giornali sui romanzi, d'agricollura, or(icol-

tura, cnologia, niusica sacra e profana, di leatri, di

viaggi, di giardinaggio , delle arnii speciali , della

viticullura, c in fine quelli coiuici da ridcre.

Otlantacinquc sono le slamperie in Parigi secondo
il citato Annuaire di Lacour ne, deve deslare lrO[)pa

meraviglia il numero di 573 giornali nella capilale

francese dentro i liniili della quale si concentra un
inillione cinquccenlovenliciuque mita e cinquecenlo
trentacinquc al>itanli.

Veune sperinienlalo , sulla linea lelegrafica delle

ferrrovie da 3Ionza a Alilano, un apparalo lelcgra-

lico eletlrico stanipalore inventalo dairingegnere ar-

chiletlo Carlo Mezzanolle di Milano , e del quale

gia parlarono i giornali polilici e scientifici nostrali

ed csteri.

Quanlunque le macchine sperimentate non sieno

che modelli operalivi , escguili dallo stesso inveu-

tore , che non e cerlamenle coslruttore meccauico,

pure diedero i risultamenli.

La corrispondenza ebhe luogo con velocila crc-

scenle, giungendosi fino ad avere 70 leltere il mi-
nulo primo. — La slampa conservossi sempre esalla

in raodo, che si ha argoiuenlo a credere che, se le

macchine fossero costruile con quclla esadezza e

finilezza di iavoro che solo puo attendersi dalla inano

di esperto arlefice, potrehbero dare anche piii di 100
leltere per luinulo , e raggiungere quindi la velo-

cila del sisteraa deiramcricano Morse, sislema il piii

veloce conosciulo, e che quantunque dia leltere a

mezzo di comhinazioni di lince e punli, pure lieno

presentemcnte il primo posto in mezzo a lanli allri

linora invenlati.

11 lelegrafo del Mezzanotle non esige alcuna par-

licolaie abilita ne in chi Irasmette uc in chi riceve

i dispacci — E semplice, c quindi a poco prezzo
;

qualita che crcdiamo \arranno a far giudicare su-

periore questo sistema ai molli allri stampatori stati

invenlati , i quali benche dieno presso a poco gli

stcssi risultali di quello del Mczzauotte , constano
di complicatissirao meccanismo, da rendere forte il

prezzo e didicile I'uso.

II Censo della popolazionc della Russia ordinato
dopo la guerra di Crimea e Icrminato e da i se-

gucnli risultali: la popolazione si cicva a 68,931,278
abitanti, di cui 33, 655, 824 maschi e 35, 276, 904
femmine. La nobilla e le classi privilcgiaie conla-
no 900, 000 anime. II numero di borghesi, paesani

TIPOCRAFIA DELLK Blil.LE ARTI
con approvazione

servi e di 53,426,2^16, di cui 21 milioni apparlen-

gono come proprieta alia nobilla.

Nelle Ionian! regioni degli Stall Uniti, ove il de-

naro in ispecie e tanlo raro, anche i giornalisti

sono costrelti ricevere raerei invece di conlanti. Un
edilorc del Jlissouri , ci scribe di non continuare

lo scambio per sei selliraane , dacchc non pubbli-

chera il suo giornale in questo intcrvallo, cssendo

coslretio recare alia capilale dello Stalo un carico

di pellami, pali,droghe, scorza, [tesce-gallo salato ec.

che riccvelte in pagamento dai suoi sottoscritlori.

CIFRA FIGURATA

CIFRA FIGURATA PRECEDENT!:

Non laincntarli, poiche ogni uomo ha le sue spine

nel cuore.

DIRi-ZIONE DEL GIOIINALE

piazza di s. Carlo al Corso n. 433
CAV. GIOVANNI DE-ANGELI9

direllore-proprietario

I
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EMSIAMELK DELL L'OMO

BIOGRAFIA

EMMANUELE DELL UOMO

Lodevole consiglio mi e d' ogni tempo sembralo

raccomandare ai poster! il nome di colore, che col

senno, o colla mano facendo opera degne di memo-
ria crebbero onore alia loro terra natale. Le loro

yirtii come in rimembrandole sono un coni'orto ai

buoni, cosi sono ai tristi di rimprovero e di ammo-

nimento a non Iralignure dalla gloria dei loro mag-
giori. E per lermo molta virtij hanno in ogni ani-

nio i domestici esenipi, e. sono un vivo germe, die

hen cducato assai volte si svolge in lodale imprese.

Con questo pensiero ho voiuto rivendicare dall' obblio

il nonic di un nosiro concittadino, che in tanta fa-

ma ievo r aiitica Cilta degli Ernici Alatri. E questi

Emmanuele dell' I'omo di cui ho voiuto ad esempio

dei vivcnti fame qui in iscorcio il ritratlo, solo do-

lendomi, che siano troppo irregolari le linee, e smor-

ti i colori.

Egli nacque nell" anno 1750, di civile condizio-
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lie, e sorti da natura indole paoifica, e tutt' accon-

cia agli umaiii studi. Nel primo tiorire degli anni in-

vaghi per modo dei liitini Scrittori, e cosi ne ricev^

neir animo le loro elcganze, che non se ne pote mai

spiccare. E sebbene 1' italiana favella non fosse di

quei di eoltivala con queil' ardore, che oggi, puree'

si guardo dal falso stile, che allora si tenea in pre-

gio, e si piacque della forma schietta e seinpbce, che

cotanto negli Antichi ammiriamo. Giovine ancora era

in gran voce per la squisitezza delle sue lettere e

oUenne agevolmeiile la Catledra di Eloquenza nel pa-

trio Seminario, ove dello pel lungo corso di anni

quaranta. Delle belle poesie, e prose scritte in que-
sta occasione diffii-ilmente si raccorrebbe il novero.

Essendone sparsa ovunque la fama, inolle conspicue

citta r invitarono con larglii slipendi ad insegnare,

ed egli se ne rimase cbiamandosi contento della pa-

ce, che si godeva nella Putria, e non volendola fro-

dare di quel servigio, che le poteva rendere.

E fu singolare d.igli altri Maestri, che a quel

tempo ci vivevano si pel sano gusto, che aveva, e

si ancora per la dolcezza con che insegnava por-
gendosi ai suoi giovani amorevole, ed indefesso non so

qua! piu. A quel tempo era nelle scuole I" andazzo dello

staffile, e racconiano cose che travalicano ogni civilta

e moderazione. Pure il nostro secolo per lo bene a cui

i Maestri ferivatio deve loro perdonare quelle asprez-

ze, ed ammirare quella gioventii, che reggeva salda

a tutte prove: tanio vergognava di essere ignoranle.

Ma in quesia it sommo Parini gridava la croce ad-
dosso a quelli accigliati Professori, e rideva

. i queruli recinti

Ove r arti migliori, e le scienze

Cangiate in mostri e in vane orride larve

Fan le capaci volte echeggiar sempre
Di giovanili slrida.

E non altramente senti il nostro Emnianuele cui

punto non si appirc(\ di quel barbaro vezzo mostran-
do cosi qual genlilezza si albergasse nelT animo.
Raccontano non aver preso sdegno giammai , ma
sempre un riso avergli fiorito le lahbra, che i piii

ritrosi n" erano presi. Con lodi e premi gli studiosi

confortava, e i pigri e lenli frugava ravvivando in

essi lo stimolo dell' onore. Era usato dire, che i ciu-

chi vogliono esser guidati colla sferza, e che appun-
to gli studi di Lelleratura si chiamano umani per-
ch^ ingenliliscono gli animi, e che non vogliono es-

ser detti Umanisli eoloro che hanno un amma attos-

sicata, e non sanno parlare die parole rabbiose. E
mi ricorda aver vedulo su cio un suo ragionamento
degnissimo di esser letto. Ma sebbene egli cosi pas-

sionatamenle collivasse letteralum; pure essendosi vol-

te al Sacerdozio non Irascuro i Sficri studi, e fu mol-
lo repulato in divinita , tanto che il dotlo Vescovo
Stefano Speranza lo adopr6 a compilare il bel sino-

do diocesano in cui ^ slanipala ancora una sua for-

hita orazione latina. N He anlichita Ecclesiasliche, e
sacre lilurgu; i^iqie molii jnnanzi, e ne fu Maestro
al Clero ptr tutla sua vita.

Ne qui da ultimo vd tacere che si conobbe an-

cora di musica, ed ebbe scritto mottetti ed altre cose

da Chiesa, che in quei tempi trovarono molta gra-

zia. Con questo non e a dire quante bonta fiorisse-

ro r animo del nostro Emmanuele, Religione ebbe
saldissima, e tale un interezza di costumi. che nes-

suno pote mai appuntarlo di nulla. Piacevole agli

amici, dolce agl' inferiori, buono lo avresti creduto
pure ai vederlo. Raccontano che saputo di alcune

genti che tapinavano assai per vivere, ed egli ali-

nientava le intere famighe. che poi colle lagrime agli

occhi lo benedicevano e ricordavano quell' Angiolo di

misericordia venuto ad addolcire i mali della terra.

honta! o bene avventurato quel popolo in cui

v' ha molte di queste anime belle solo iulese a gio-

vare i cittadini!

In cotali laudevoli opere menava sua vita il buon
Emmanuele ed ecco nasceva nuovo ordiiie di cose a

turbarlo. 1 Francesi insignoritisi dei iiostri stall pub-
blicaroiio una grida, perche i Sacerdoti, che avean
cura di anime, o eci lesiastiche digniia giurassero a

loro govenio obbedienza, pena 1' esilio. Questa novel-

la fu dolenle a tutti, ma lagrimevole agli Alatrini,

perche, a sicuria delle loro vinii, temeatio non forse

avessero a perdere molti dei loro Sacerdoti. E mai
non si apposero. Una domenica il loro Vescovo Giu-

seppe della Ciisa, Romano che non aveva voluto sper-

giurarsi alia Chiesa, pensando non dover rivedere

r aninta sua greggia se non dopo niolli anni, e for-

se piu mai, diviso amministrare il Sacramento della

confermazione, e si congedarsi. Fu allora una pieta

veder le marlri levarsi in collo i loro pargolelti, i pa-

dri prender per mano i fanciulli, e muovere al tem-
pio, e quivi affollarsi, piangere, e non sapersi ada-

giare alia separazione del loro pastore. II quale for-

nita la sacra ceremonia disse accomialatidosi le ulti-

me parole al suo popolo: ricordassero, ed avessero

beti filti neir animo i divini precetti, e sperassero,

s^ non abbaiidonarii al tutto, ma colla preghiera e

col pensiero sarebbe spesso venuto a rivedere, e rac-

consolare la sua greggia , che amava tanto : lasciar

tutti sotio le ali della misericordia di Dio, che ancora

quando percuote e Padre amorevole e buono: se esser

presto a tutti i col|)i e sperare: che se gli fosse in-

contrato di morire in esilio deh! fosse a tutti rac-

comaiidata la sua memoria finch^ si sarebbero rab-

bracciali nel cielo, ove l' angoscia sofferta torna in

riso e consolaziotie. E non pote fiiiire, che la plena

del cuore gli taglio le parole in boeca, e gia il po-
polo aveva levato un compianto altissimo

liidi a pochi giorni una matlina per tempo fu

intimate al Vescovo, che dopo cinque minuti s' indu-

cesse a parlire. Appena ebbe agio d' infilare una veste

meno logora, e prendere il breviario, e senza logliere

neppure, rubatagliene la memoria, quel poco dariaro

che serbava, parii. Pochi giorni appresso lo segui il

nostro Emmanuele ed altri cinque Sacerdoti d' inte-

rissima vita: Francesco Dellorco, Gaelano Pirri, Ago-
stino Schiavi, Bernardo Pecci, Pasquale Aloisi. La Cit-

ta di Alatri che aveva gia assaggiato la fierezza di
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quelli anni d' ire, e di sangue, ne fu gravemente per-

cossa, ed ora al silenzio sembrava un deserto. ed ora

al sospetto, al pianto, all' abbaltimeiito una terra corsa

rabbiosamente dai nemici. Ma in questa i nostri esuli

saldi nel proposlo di sofl'rire per la giustizia, move-
vano alia volta della Corsica.

I iialurali di quell isola indole hanno generosa ed

ardita, ospitali, e come nelle membra, cosi nella re-

ligione poderosi e saldi. Ed a sujigello di quel che

dice, io non ho che a ricordare che il magnaniino ar-

dimento, onde un di i Corsi si atlestarono a|ipie della

Rocca di Biistia per liberare tanto liore di Cardinali,

e di Prelali ivi impngionato. Ma tornarono inulili

quelli sforzi, e gli esiliati venuti a maiio dei loro av-

versarj soffrirono fame sele e d' ogni sorla minapce.

Ma il nosiro Emmanuele non si disrorava penio, ma
come fiamma , che cresce per venio , si rinsaldava

maggiorinente nella sua virlu, che ben gli si pareva

nella sereriita del viso , e nelle parole onde i suoi

compagni confortava. I quali essendosi tutli commessi
a Dio

,
pregavano ed aspetiavano. E Dio addolcilo

dalle preghiere die lulto il mondo porgevagli, rido-

nava agli uomini la lagrimata pace. II bon Vescovo

nel ritornare nella sua diocesi I'u tocco da lanta alie-

grezza, e ira per la commozione e gli affarmi sofFerti,

fu colpito d' apoplesia, che quasi gli tolse il bene del-

r intellelto, ed indi a tre anni mori. I Sacerdoli ri-

tornarono ai loro urtici, che santamente in lutta loro

vita adempirono. II Dellorco, che da ben 23 anni ave-

va cura di anime uomo di severissimi costumi , di

grande autorita, e ben addentro nelle sacre lettere
,

e nel latino idioma, rirus6 un pingue canonicato, che

gli venia offerto nella Cattedrale per non lasciar cosi

per tempo le sue pecorelle, che egli slesso si aveva

crescinlo. Altri dieci anni fu tutto in quel difficile

impiego, flnche nell I82i ebbe I' onore di esser creato

Abbate in Prima Diunila della Collegguita, e lo si gode

per anni dodici. Il Nostro Emmanuele si oontiriuo nella

sua anlica maniera di vita, e da Pio VII. eletlo a Se-

gretario delle lettere Latine ai Principi. rinsraziandoio

rinuncio, die non gli pati il cuore di alibamlonar la

patiia cui poteva render servigio. Sempre anudiile
,

ingenuo, virtuoso essendo gia invecchiato, il di 8 Set-

lerabre del 1827 giunto in caso di morte, con gran

cuore r abbracci6. Lui Beato che visse cosi chiaro e

tante virtu ne Iasii6 in retaggio da imitarel

£ da dolere per6 che i suoi scritti salvo qual-

cuno, in sua vita per soperchio di modeslia, quindi

per difi'tlo di mezzi non uscirono mai alia luce. Co-

me egli I'u indefesso nell' insegnare, cosi fu ancora

nello scrivere. Delto quaranta arcademie, o in quel

torno, in cui v" ha di belle prose, e poesie, delle

quali polrebbe farsi un'eletta. Scrisse un trattalo de

Arte Rhelorii-a, un libro di Geogralia anlica e mo-
derna; moltissime erudite disertazioni intorno le li-

turgie, e le antichila ecclesiastiche, ed altre opere,

le quali si giacciono ancora negli scaffali della sua

Biblioteca. E cosi, o buon Emmanuele. il tuo nome
non suona, e degno di essere ampiamente conosciuto

moristi ignoto, e non ti fu posta una pietra, una

parola che ricordi il tuo nome ai ciliadnii. Tu forse

dalla gloria dei cieli ove beato ti godi, ridi il nosiro

lamento, rallegrandoti nella tu i modeslia che siati

pure avveuuto ci(\ che tanto vagbeggiasti. Ma egli

per6 6 un dolore, ed un coltello al nostro cuore che

cosi per tempo debba spegnersi laiila chiarezza di

virtu, e di dottrina. Tu vedi, o aiiima soavissima.

come il mondo si fa ognora piu diserlo di uomini

saggi, e come il secolo scarseggiando di vere virtu

si piaccia di lodare anche le false. E per6 un santo

consiglio ne muove a desiderare, che il tuo nome
duri fino ai piu tardi citiadmi, e che queste poche

piirole siano favilla, cui secondi gran fiamma di amo-

re ai huoni studi, ed alle sode virtu.

Prof. Giuseppe Tancredi

ELOGIO LATINO DI STILE LAPIDARIO

del Prof. Antonio AngeUni

della C. di G.

EMMANUEL DELL' UOMO

Aletrii in Hernicis nullo aetatis flexu consene-

scet memoria Emmanuelis dell Uomo sacerdotis e col-

legio Canonicorum templi maximi. Humaniores sacra-

sque litteras virlutum laude ornavit : diu Seminarii

alumnos artem rhectoricam docuit , eamque sibi in

docendo salebroso munere famam condidit, ut ad in-

signium doctorum nomen perveniret. Cum fide immo-
lus in Pium VII. perstarel, nefarioque sese sacramento

devincire ohnuerel exilis multatus, inque Corcyream

insulam deventus aerumnis , rerum omnium egentia,

capilisque periculis exercitam vitam quinquennio exe-

git. Ea fuit animi demissione rerumque fluxurum con-

temptu , ut cum pace composita, aditus sibi ad am-

plissimas dignitates Romae poteret, domi maluerit la-

tere ,
juvenesqiie exemplis , el praeceptis in litteris

vitaeque sanctimonia excolere , quam in amplissimae

civitatis luce versari. Abiit ad Caelestes VI. Idus Se-

ptembris anno post Christum natum MDC(X.XXVII.

aetatis LXXVII.

IL SANTUARIO

DI S. MARIA DEL PONTE METAURO PRESSO LA CITTA

DI FANO

Questo celebre Santuario si trova circa due mi-

glia distante dalla Citta di Fano presso la foce del

fiume metauro. La sua origine h incerta. Secondo un

dooumento citato dallo Storico faiiese Pielro Maria

Amiani . ivi esisteva fin dall' anno 1118 un ospedale

colla Chiesa di S. Maria del Ponte (1) e si ha dalle

palrie tradizioni che nel 1219 passando per cola S.

Francesco d' Assisi, vi uccidesse un serpente di enor-

me grandezza che infestava la selva vicina, e che vi
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fondasse un Coiiveiilo di Frati Minori. II Wadingo
accredits una tale Sentenza, e pone che cotesli Reli-

giosi si trasferissero in Citta nel 1235 (2). Altri por-

tano opinione , che la Cliiesa sia stala fondata nel

1300 da! B. Ceoco da Pesaro eremila franrescano e

che il medesimo vi facesse dipingere la prodigiosa im-

magine che ivi si venera (3). Ci>munque per6 sia

deir ongine , egli k certo che la Chiesa esisleva fin

dal 1318, come si ha da una lapide che ivi si leg-

ge (4) e possedeva dei beni pel sacro cullo, e per lo

manteiiimento del ponte. i qiiali in scguito accresciuti

di mollis rendite , fotmano in oggi uno slabilimenlo

di pubblica beneficeiiza, aniministralo da Ire Depulati

del Comune di Fiino, soKo la direzione e dipendenza

di un Visilalore Aposlolico.

Egli h certo altresi che questo Sanluario si se-

gnal6 fin da principio per insigni prndigii, e per con •

corso di genii da molte parti d' Italia , e per divoti

pellegrinaggi che vi si fecero, fra i quali il piu cele-

bre si ^ quello di Carlo Midaiesta nel 1:^99. ijiiando

la peste dilaiaiasi con molla sirage dal Pienionie fino

al Regno di iS.ipoli, riempi di lotto e ili desohizione

tutta intera I' luilia. AHora fu die a placare lo sile-

gno divino, da ogni parte si mossero a conipnnzione

i popoli, e si formarono delle comp^gnie dal bianco

vestire dette dei Bianchi , le quali pellegrinando ai

Santi Luoghi, si esercilavano in penirenze, dignini e

altre opere pie, e provocavano allresi ail iimlarle gli

abilanti dei Imighi da loro percorsi. Scese dal Pie-

monte nel 1399 una di quesie coinpagnie nullameno

che di ventisei niila |)ellegrini e fallnsene capo il Ve-
scovo di Mddena, giunse fino a Bolngna (5). « Carlo

« iVIalalesIa . prosegne lo Slorico Annani , ladosene

« imitatore , voile che tutto il popolo di Rmnni in

« penilenza and.isse, col parere di alcuni Vescovi e

« di niolli Tedlogi, a visiiare il nosiro rinoiriatissimo

« Sanluario di S. Maria del Ponle Mflauro. E pero

« ai 27 di S'tieniljre salilo egli slesso in perganio

« nella CHlledrale, esortA tulli alia peintenza, al vi-

« vere crisliano ed a penlonarele ingnirie, cliiedfudo

n egli stesso, per al'rui insegnainenlo. a luili perdotio

« e maiiilandii due di (piri cillaihni a Forli per dailo

K agli Ordelafii, e riuiellerii ogin ingunia nelle pas-

« sale guerre da loro ricevuia. Poriossi in seguito

« lo slesso gmrno con un Croi-ilisso in tnano in coni-

« pagnia d' Elisabella sua nioglie e <li Carlo Gitnzaga
,

« che allora ti'ovavasi in Rimini , seguilato da tnllo

« il popolo processionalmeiile a visitare le cliiese della

« citta, avanli le (piali gridavasi ad alia voce peni-

« tenza e pace e baciavasi in terra una crore che cia-

<( scuMO I'aceva con un dito. Vestironsi tulli di bianco

i( gli uomini che segnitavano Carlo , ptirlavano la

« croce rossa sidla sptilla: le domie die andavario con

« la consorle Elisabella , avevano la stessa croce in

II testa, ed erano aiicur esse di bianco veslite. Ogni
« giorno reeiiavano I' Oflicio di M. V. udivano la

« messa, e la nolle dormivano su la nuda terra: non
« mangiavano carne ne nova-, e senza mensa ne pan-

« nilini cibavansi sul terreno. In tuilo il loro pelle-

K grinaggio sempre cantavano : Misericordia , elerno

Dio, Pace Signor mio, non guardale al nostra er-

rore, ed avanti le Chiese di Maria Vergine, lo Sfa-

bat Mater. Aveva a tutti proibilo Carlo di acceltare

qualunque offerta venisse lor fatta dagli Ospiti , e

molto meno di levare dalle ville e canijii, rinfreschi

e frutta, o fare altri atti indecenli e coniro I'one-

sta , solto pena della vita. Da Rimini partita la

compagnia di Domenica , fece alto nella Villa di

Arcione , dove predict Maestro Gregorio. Nel

secondo giorno riposo sotto Gradara . e predi-

covvi un Frate di S. Giovanni di Bimmi; e la sera

fermossi in Pesaro
,
predicandovi Frate Rovello.

Nel terzo accamp6 fuori di Fano presso il monastero

di S. Palerniano , nella di cni Cliiesa predico lo

slesso Frate di S. Giovanni. Or quivi accadde che

avendo parecchi Riminesi pigliato alloggio in una

casa del vicino borgo, questa d' impruvviso rovin6

senza menoma lesione, non ch^ morle di alcuno ,

grazia che fu riferila alia nostra Vergine Santissiraa

dei ponle, verso la quale incammiiialasi la mattina

susseguente la compagnia, e nella Cliiesa entrata,

vi prese la Santa Comunione ; e da un Frate di

S. Francesco vi fu con santo zelo sermoneggiato

,

che gli uomini baltendosi il petto, e disciphnandosi

gridavano Miiiericordia. II giorno poi arrivo la com-
pagnia di Elisabetta con cinque mila donne; e quel-

ia di Carlo che contava dieci mila uomini
,

parti

verso Pesaro. essendo da notarsi, die sebbene Car-

lo Gonzaga avesse seco portalo cinque cavalli a ser-

vigio di chi reslato fosse dal viaugio olTeso, ed egli

e i Malatesta tulti andarono sempre a piedi senza

mconimodo alcuno » (6)"

(Conliiiua) C. Masetli.

(i) F^lrom. roq. in Fano da BergoUni di Gio. Bor-

ghi esisleiile nell Arrh. del Motiai^l. di Porto in Ba-

veniia- Mem. Stor. drlla Citld di Fnnopar. l.p. 178.

rS'i Ainial Minor. Tom. 1. §. 33. p 515.

(3) Oitolani- Vita d>-l B. Cerco Cap. III. p. 19.

La S. Immagine e dipinla a fresco in una nicchia.

4) '\' IN NOMINE .DOMINI. .4MEN. .\NN0 EIVSDEM M.

CCC.VIII . I.NDICTIONE PRIMA . F.\NI DIE XVII MENSIS

.WGVSTI AD HONOREM DEI ET BEaTaE MARIAE PRO

DEFENSIONE ET CONSTIiVCTlONE PONTIS METALRI

A MARI KT ETIAM PRO CONSTITVTIO^E DICTI PONTIS

MAGISTRARVM FRaNCISCVM A LIGNAMINE

DE CONTRADA SANCTI LEONAR )I

AD VITAM F.LIGIMVS IN PONTE.NERIVM PRAEDICTI

PONTIS Ma>VTENENDI ET CAETERA
j" MCCCVIU INrtlC.TIONE XII . DIE

V . AVGVSTI AD HONOREM DKI ET SANCTAE MARIAE

PRAElllCTORVMQVE SANCTORVM DICTVS PONS

DE NOVO IN STRATA FACTVS FVIT ET DE LOCO SOI.ITO

MOTVS PER MAGISTRV.M FRANCISCVM SVPRADICTVM .

fnj Annnh Esienn. Mural. Descripl. Rer. Ital.

f()l Loc. cil. p. 223 e seg. — Cli-mentini Stor. dei

3lahiiesli P. II. p. 219 — Regislri delta Cancelhria

del Comune di Fano ec.
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IL GUANDE ORIENTALE A NOVA-YORK.

Gl' Inglesi e gli American! del nord, einuli sul

mare, andarono a gara anche nel coslruire grosse

navi che fossero quasi imagine e simbolo della ioro

potenza maritlima. Non ^ gran tempo che gli Slati-

Uniti d' America aveano il varito di possedere il JSia-

ijara, la |)iii grande vaporiera die avesse sino allora

solcalo ie acque; ma gl' Inglesi, non volendo essere

da meno, coslruirono il Grande Oricniak die lo su-

pera di gran lunga, e se pure non e I' oltava mera-
viglia del mondo , come alcuni fogli di la lo cliia-

niano eon scusabile millanteria, al dire di tutli co-

loro che lo videro e certamente una mole sinpenda

e degna di anmiiraziotie. Si dubilava che appunto
per la sua cnoime grandczza fosse alto a lunglie na-

vigiizioni, e a niareggiare contro 1' impcto dei venii

e delle correnti niaiiltime; ma andie questo dubbio
e tollo dopo la prova che i'ece ndio scoiso niese, at-

traversando 1' Ailantico in dodici giorni e approilan-

do fdicemente alia spiaggia americana. Ora tojiliamo

dal Times il raccoiilo della accoglienza che fu fatta

a Nova-York alia nave e ai passeggieri, che I'u una
vera fesia di cordiale fratelbinza tra quel coloni del

Nuovo Mondo e i discendenti dei Ioro antiehi domi-
iiatori.

u Era gia divulgata a Nuova York la notizia del

nostro arrivo, e vi aveva suscitato quella curiositii ir-

requiela rhe e una prerogaliva dei nostri cugini di

la dell" Allanlico. Questa curiosita si manifesto dap-

prima ndl' apparire di quesli strani vapori, i (piali

assomigliano assai ai tipi popolari deli' Area di Noe.

Questi legni decora! i di bandiere, e fdrniicolanli di

visitatori che applaudivano, scuntevano fazzoleiti, bat-

tevano Ie mani, e schiamazzavano in guisa da assor-

dare chicchesia, vennero allorno attorno alia nave,

e la genie che vi slava a bordo ci oflVrse ogni cosa

che polesse esserci gradila; giornali. zigari, riiifie-

schi ed altro. I rmisicanii del Gramle Oiierilale eb-

liero niollo da tare iti (|uesto giorno, avendo dovii-

i„
lo stare in piedi sul coperchio delle ruote (die cola

chiamano per celia il Monte della Miseria) suonando
r Hail Columbia, in risjiosla agli armonici conipli-

menli di God save Iha Queen e Rule Britannia che

ci venivano da lulie Ie parti. Suliito dopo ie undici,

un vapore si accosU'i con grande stenio al nosiro

hordo, |iorlando circa un centinaio di visitatori, il

Core dei cilladini di Nova York, che furono i soli

ammessi in quel giorno. Verso mezzodi d mare era

gremito di ya(hl, colle bianche vele indorate dal so-

le, <he faceaiio invano ogni sl'orzo per accoslarsi al

Grande Orientate. Verso Ie ore due es«o era accer-

chialo da una dozzina di vapori, tntti pieni di gen-

ie, che applaudiva e giidava come se avesse dato la

volta al cervello Per rendere giustizia agh Anieiica-

ni, dobbiam dire die in ogni cosa die faniio ci niel-

tono tulle ie Ioro faeolla, e se qualche oggello :il-

trae i Ioro sguardi e fa furore, essi spingono la co-

sa ad accesi che sono insohli in tuUi gli allri paesi

del mondo. E il Ioro entusiasmo non si pales6 sol-

lanlo in accianiazioiii, peroi'dii? scorsa un' ora dac-

che avevamo a bordo i visitatori di Nova York non

v" era Ira noi alcun passeggiero di conio die non

avesiie ricevulo cosi gran numero di inviti che per

acceltarli tulli non sarebbe baslato tulto lo spazio di

letnpo lino al Natale. Alle ore due essendosi alzata

la marea, il Grande Orientals tir6 due coljii di can-

none e si pose in camniino. La nave pesrava venti-

cin(|ue piedi, e 1' acqua non era visilidmente abba-

slaiiza prol'onda, giaccbe la poppa slriseiava legger-

mente sulla sabhia; ma prima die aleuno polesse no-

tare questa circoslanza, la nave era gia passala e

r ultimo perieoio del viaggio era superalo. Tre ev-

viva Iremendi si alzarono per d pilola Murpliiy da

lutla la getite a bordo, e poi incimiincio il giro del-

la nave nel porlo. Allora v' ebbe una scena di con-

cilamenlo e di entusiasmo che supero persino (|uello

di cui fumino spellatnri nelia madiiia die il Gran-
ge Orientate levo I' ancora dal Taiiiiu;i per la parlen-

za. Tulla la spiaggia di Sandy Hook eia giemita di

spellatori che stavano accaicali 1' uno sull altro, sot-

to un sole Iropicaie, salutaiido eon d;imori o cnllo

scuolere dei Ioro cappdli iiella direzionc della nave.

La campana del faro suonava alia dislesa, audi' essa

in nosiro onore, e un numei'o itifinilo di bandiere di

ogni colore erano spiegate alia luce sfoigoranle 'del

sole, rendeiido cosi piu bello e piu vivo lo spettaco-

lo. Air aprirsi del porlo, lo vedemmo coperto di una

vera flotta di yacht, i quali mossi da una leggera

brezza guizzavano in tutle Ie direzioni iiilorno a noi

sventolaiido Ie bandiere, e mandaiuloci saluli tuoiian-

ti. Invano la musica del Grande Orientate suonava

r Uiiil Cohniihia, e Ie bande dtgli allri vapori in-

luoiiavano il Rule Britannia-., la musica era soffocata

dagli evviva. Fu un saluto comniovente, un salute

che niuno di noi |iu6 ricordare senza sentire 1' ani-

mo compreso di afl'elto e di maraviglia. La nostra

partenza da Londra, quella diHa re^iiiia da Clu-ihur-

go, e Ie stesse regale di Oxford e ili ("aiiihriclge non
possono darci nemmeno una idea shiiuliia delle ac-

coiilieiize die furono falle al Grande Orientate in

Nuova York. Ad ogni minulo ingrossavano Ie file del

vapori, e i sopravvenuti parevano pm siiianiosi di

gareggiare cogli allri nelle liele dimosli-azioni-, ad

ogni minuto riuovc tonne di (ffuie si accalcavano

alle spalle della niolliludine g'.i afl'ollala sullo spia-

nalo del molo, nulla ciiraiidosi d.l sole die li dar-

deggiava dall' alio. II foile llaniillon ci conijilimenti

eon (juattordici spari di arligheria, caso unico di tan-

to onore liibulalo in America a una nave mercanti-

le. A (juesla prova di omaggio il Grande, Orientate

sost6 e, abbassando la bandiera, rispose colpo per

colpo con stile regolare e marinareseo. Da (iiiel pun-
lo in poi fu un continuo luonare di ailiglieiia, uno
schianiazzo confuso e disi'orde di iiscbi del vajiore,

(Il grida e di ballimani ila assordare e shalordin; ogni

fedd crisliano. Ooaiulo la nave giunse nella parte bas-

sa del porlo, Ie acijue erano coperte da una miriade

di vapori e di barehe, cosi che pareva impossibile
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che il nostro colosso riuscisse ad aprirsi un varco.

Tuttavia questa difficolla fu superata e nel modo piu

semplice: il Grande Orientale procedette innanzi di-

filato, e tutla quella falange di legni diede a furia

nei remi e si rilir6 iasciando libero il passo. Di ma-
no in mano che si approssimava alia citta, lo spelta-

colo si facea piu bello: il suono delle campane ci

giungeva piu chiaro all' orecchio; quella nera ombra
che appariva da lungi sulla spiaggia pigliava forme

piu distinte, e iiifiiie ci si presento come una molti-

tudine di persone che battevano ie mani e scuote-

vano i cappelli come indemoniati. E non soltanto la

spiaggia era in tal guisa popolala, ma anche i telti,

le verdi colline, gli alberi e le anlenne di lutte Ie

navi nel porto erano lelteralmente coperte di sciami

infiniti di getite. Nel mezzo dell' Hudson stava anco-

rato il Niaijra, il quale, sebbene fosse slato finora la

nave piu colossale in tutto il globo, a petto del Gran-

de Orienlale sembrava ridotto alle dimensioni di un

palischermo.

Bisogn6 un p6 di tempo per girare e assicurare

la nave, ma la destrezza del pdota vinse anclie que-

st' ultima difficolla. La mollitudine si accaico nel luo-

go deir approdo, e fra gli evviva al capitano, al pi-

iota, ai direttori. ai passeggieri e brevemente a tutti

coloro che aveano qualche atlinenza col nobile vascel-

lo, ebbe fine il primo viaggio del Grande Orientale

attraverso V Oceano.

SILLOGE DI PARECCHIE ISCRIZIONI

In diverse Pubbliche Localild di Roma

( Continuazione V. pag. 295. )

i62.

Sulla porta della Sacristia di S. Bonaventura sul

Palatino.

Munificentia

D. N. Pii IX Pont. Max.
Et CoUalilia piorum stipe

Sacrari spalia laxata
SubseUis et Bibliotheca

Novis moUlionibus

Aucta
Ornata

Anno Chrisliano MDCCCLIX.

163.

Nella parte interna e piu alta del Cancello della gia

Villa Magnani sul Palatino oggi Monistero delle Reli-

giose Salesiane.

Benedicto XIV. Pont. Max.
Quod

Has Mdes Villam hortos

Singulari beuefirentia inviserit

Augusta praesentia ornaveril

Uxorem natosque Apostolica Benedictione ditaverit

Pelrus Comes Magnanius.

A cubiculo Ponti/lds Ornatus
Hoc clementiae Optimi Principis

Monurtienlum yEternum
Stare Jussit

Die XX Jul. Anno MDCCXLYl.

164.

Vicolo de" Sediari nel nuovo Casamento N. 89.

Ulenda Nobis haec dalur non propria aelerna no-
strae quos manel domus.

165.

Sulla Chiesa di S. Maria in Traspontina
|
tempora-

nea ).

Alia Madre del Sole di Giustizia

Perche col volto sereno

dissipi le nubi e le tempeste dell aria.

I fedeli della Cilia Leonina
innalzarto pubbliche preei.

Anno 1851.



L' ALBUM 311

166.

Sulla faci'iata della Chiesa di S. Luca (temporanea)

Moesti succedite quiriles

Hodie

Audilores Juri ediscendo

Apud Licoeum Magnum romamtm
Inslaurant

Iiisia funtbria

.loanni Varolo Villani Anlecessori publico

Yos doctrinae eius el laburum
Memores

jEevi sempiterni

Bealilalem

Benemerenti adprecamini.

(Continua) A doll. Belli

INTORNO ALLA TALPA COMUNE
NOTA DI FRANCESCO BALDASSINI

II signer Pouchet nel suo Trattato di Zoologia

Classira, pailamlo d«l geiiere Tatpa , Talpa Vulga-

ris, Talpa Europaea Lin, e de" suoi coslumi, riprova

altamerite I'opinione comune intorno ai daiini che
arreca queslo Miiminifero alie piante ed ai prati. Cre-

de anzi dimoslrata la sua utililila al punto di far

desiderare piuttosto la sua niolliplicazione anzich^

la sua dislruzione, ch' esso riguarda come efftjtto di

un pregiudizio, e deila ignoranza, e non di un' il-

lutninato senlire. Fonda esso la sua innocuita, e quin-

di la sua unliia sull' essere questo animale essenzial-

mente insetiivoro, nou attaccando giamniai le radici

delle piante, e distruggendo anzi una quanlila im-
mensa d" inselli nocivi all' agricoltura. Dopo ci6 non
ammetle altri danni se non quelli di alterare 1' ar-

monia dei giardmi a causa delle ineguaglianze che
vi produce nel terreno, e degli ostacnii che oppone
air azione delia falce nelle pralerie (\). Tali sono i

pensamenti del cilalo aulore. Per delerminare per6

ia innocuilii, e (juindi la iitilita di un' oggetto, non
basta che non ne risulti il darmo direlto che suppo-

nevasi, e soito un' aspetlo. Poiche quaiid' anche ci6

fosse dimpstrato, non varrebhe a comprovarla. E ne-

cessario bensi che in qualunque siasi maniera riman-

ga esclusa la possd)ilila del danno stesso, afiiriche

razionale e positiva possa eccitarsene la convinzinne.

A tuUi suno note le devaslazioni che ca^iona la Tal-

pa ai terreni, in particolare alle praterie, nelle qiiali

e le gallerie sotterranee che vi scava, e quel cumuli

di terra che vi solleva alia superficie, e che rimane

improduttiva, palesano abbastanza quanto insussisten-

te sia quesia innocuita. L' investigazioiie dei fatti ap-

punto che invoca 1' Autore, e quella che rende pa-

lese il danno, e non vi ^ agricoltore, il quale in

ogni tempo non abbia dovuto deplorarne i tristi ef-

fetti, che i prodotti della terra hanno dovuto risen-

tire ove soggiorna un" animale cosi pernicioso.

Convengono generalmente i naturalisti che queslo

Mammifero ^ principulmente insettivero, o anzi car-

nivero, perch^ oltre agl' insetli d' ogni specie, attac-

ca anche gli uccelli, se ingannati dalle apparenze si

appressano di soverchio a quel perlugii che stanno

su quelle prominenze di terra rigellata da esso alia

superficie, sotto le quali st^i in agiiato. I suoi mu-
scoli assai vigorosi, le mani straonJinariamente lar-

gbe, e terminate da ungliie lunghe, rohnste. pialte

e taglienii, sono i mezzi che adopera la Tal[)a per

farsi strada nella terra, e per cacciarla al di fuori.

Un sistema denlare composlo di H denti, fra i quali

i molari coperti di asprezze, denota, non v" ha dub-

bio, un' animale specialmente insettivero, ma non pe-

ro esclusivamente, in guisa da reputarsi un pregiu-

dizio r aflermare altnmenti. Mentre se le sue ma-
scelle sono assai deboli, e se il suo nutrimento si fa

con insetti, e con vermi, non isdcgna poi le tenere

radici di alcune piante, come avverte Cuvier, e co-

me lo stesso Pouchet afTerma di averne trovato nel

loro stomaco, bench^ lo dica assai di rado. II suo

nutrimento adunque h animale, e vegetnle ad un tem-

po. Ma se anche la dislruzione delle radici delle pian-

te non si operasse dalla Talpa ad oggetto di farle

servire al suo nutrimento, ci6 avviene per6 taglian-

dole per aprirsi la strada solterra onde formarsi quel-

le lunghe e tortuose gallerie per la sua abitazione, e

per servirsi delle radici stesse che ha recise, o tra-

scinando seco 1' intera pianticella graminacea onde
coslruire il suo nido. A cio devesi aggiungere il dan-

no delle irrigazioni deviate, per cui le radici rimaste

isolate, rimangono ad un tempo prive dell' alimenlo

che loro somministrar deve il terreno, e I' influenza

dissolvente dell' acqua. Ne di minore enlita si e quel-

lo di aprirsi il varco attraversando le dighe, sperden-

do in tal modo le acque deslinate a fame seibatoii

per innalTQamenli artificiali, o procurando perniciosi

allagamenti con violenta irruzione di una massa no-

tevole d' acqua, Che queste piante aduiupie vengano

distrutle perche servano di nutrimento alia Talpa, o

che lo siano perch^ si apra un varco solterra, e per

formare il suo nido, sara sempre dimostrato che il

prato, il giardino ove soggiorna un tale Mammi-
fero e reso meno frultifero dalle sue enormi deva-

slazioni. N^ ^ la bellezza dei giardini (he rimanga

ofFesa dalle ineguaglianze che produce nel terreno,

ne la falciatura del fieiio resa malagevole da quel

monliciili di terra, formano soli il coinplesso dei dan-

ni ca^ionati dalle Talpe. Ma e la lolta, o diminuita

proiluzione che le rende perniciose ai campi, e che

non e certamente compensata dalla dislruzione die

ella fa di moiti inselli, comunque conosciuti per no-

civi all' agricoltura. Mentre dopo che la Talpa avra

devastiito un prato, un' orto^ qual pro se avra lolta

una causa di un danno col mezzo di un' altra che

ne produce uno per nulla minore? Egli ^ per tali

considerazioni che non saprebbesi render ragione del

fallo asserito dal signor Pouchet, cioe che in qual-



312 L* ALBUM
che luogo Jella Francia, alcuni agiicoliori, fatti ora

accorti della sua ulilita, facciano arquisio delle Tal-

pe per callocarle a ll^llo studio ne' lore cainpi per

distruffoere gl' iiiseili!!r2). La raginne clit^ ne adduce

di iiuovo si e die la Talpa avida al maggior segtio

di questi, si alloiitaiieivl)be, o peiirehbhe di fame ,

piutloslo che allaccare le pianle. La (|ual cosa non si

accorda in conto alruiio col latto , il quale fornisce

anzi la prova di una assai contraria sentenza. Che
dovra dirsi dell' ailro vantaggio che si ^ aflermato ar-

recarsi dalle lopiniere , considerate come un mezzo

fertilizzaiite i terrem? (3). Quel monticelli di terra
,

dil-esi , rinnovano iielle praierie naturali la supeifirie

del suolo smuiito da una lunga vegetazione, e calzano

le radici delle graininacce! Lasoiatido a piirle per un
istante il riflesso che le Taipe danno il guasto a

que' piati allresi, i quali per la rigogliosa vergeta-

zione, non ahhisogiiano di cosi inopporluno rinnova-

mento. e meslii-ri forse, onde conseguire uno sropo

cosi utile, di aver ricorso ad un mezzo quanto in-

sufliciente per un lalo, altrettanlo pemifioso nella

sua loialda, quale si e 1' opera delle TaIpe? Ma se an-

che tulto sultoposto a calioio, il riniedio e peggiore

del male, o almeno lo |)iireggia, come poira repu-

tarsi giustifirala una pratiea della quale rmiaiie assi-

curati) il d^irMio, senza alcuna speranza di bene? Che
imporlarebbe che la Talpa non dislruggesse le pian-

te per nutnrsene, quando le dislrugue per suo co-

stume, onde costruir.si la sua dimora? Quando 1' ef-

feUo perniciosQ e il medesimo, le nalura e 1' entita

del danno non sara perci6 cangiata per la diversita

della causa che I' ha prodotlo.

Ma iiel traltare dei coslumi della Talpa non si pu6
a meno di far parola della celehre questioneagitalasi

fra i naluralisti, se questo Mammifero fosse dotato

deir organo della vista, che lo guidasse nella scelta

dei luoghi, e nella sodi>fiiziorie delle perniciose sue

abitudini. Come polnbhe inl'atti stare m agguato ed

assalire anrhe gli ucelli, se una tale azione non fos-

se secondata da un mezzo cosi polenle quale si e

quello della vista? Nondimeno si e negata per lungo

tempo 1 esistei'iza degli ocelli nella Talpa, ed in ap-

poggio di una tale asserzione si ^ creduto di pntere

afFermare che mancava in essa altresi il nervo oltico.

Altri pero I' hatino ammesso, e se Carus con Trevi-

rano concorrono nell' acnineltere uno, bensi alio stato

rudimentare Koch (4) prelende di avere osst-rvato

r andamento di questo nervo nell occhio cosi

imperl'etto di quesio animale. GeolTroy St. Hai-

laire opina bensi che manchi il foro, e il ner-

vo ottico simde a quello dei Mammiferi nor-

mali, ma vuole ad un tempo, che esista 1' analogo

(ConUnua)

(I) Zoologie Classique , ou Uhtotre Nalurelle du
Regne Anim. T. 1- p. 6o, el suiv.

?2) Pouchet Opera ciiala T. i. pag. 66.

(3) Dizion. Rag. ed Univ. d' Agric. Ediz. di Pa-
dova, oriic. Talpa.

(4) Diisert. de TaJpae Europcae oculo Konliberg

1826.
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Chi si gella in acqua per ajferrare tm ombra 6 si ba-

gna, o si affoga!
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/ monumenti , che dalV epoca anleromana al cader

dell' Impero s' innalzarono sulla parte principale del

colle Palalino e nelV area del Foro Romano sino

alle falde Capitoline ed alia viva del Tevere, descritti

dal cav. Camillo Ravioli.

(Contin. V. pag. 293J.

CAPO I.

CONSIDERAZIONI SOPRA I TRE COLLI DEL LAZIO,

SATCRNIO, GIANICOLENSE E PALATINO".

DAL 1400 AVANTI CRISTO AL 1300 , E MONUMENTI

INNALZATI IN QUESTO PERIODO.

Quando la nostra immaginazione attraverso di ben

trentatre secoli considera lo stato dei selte colli, so-

pra cui si dislese la cilta eterna , vi trova, e vero,

molto di quella nalura abbandoriata a seslessa, quale

offriva ed oflre ancora in molte parti 1' America e

qual siasi altra regione che additi verginita di aspetto;

ma nel tempo stesso vi scorge ancora ogni elemento,

perche 1' uomo in que' colli trovasse per tempo i van-

taggi della convivenza e i beni di una stabile sede.

Un fiume reale che Albula e poscia Tevere venne

appellato, frequenti sorgenti di acqua, alcune termali,

altre purissime, che afTrettavano i loro rivi in esso,

o ristagnavano qua e la-, onde il nome a noi giunse

di palude Caprea, di lago Fagutale, di lago Curzio,

di acque Latule, di lago o fonle di Giuturna, di Ve-

labro. Un suolo feracissimo, nel piano verdeggiante

per prati, presso luogbi palustri, ove pascolavano, si

bagnavano e tondevansi copiose greggie, donde il no-

me di Yelia a noi giunse; e molti armenti di buoi,

dal cui muggito la porta Mugonia nomossi e fin si

voile dai belali, con leggero mutamento della prima

lettera, dcrivasse il nome dell' intero Palatino, il sog-

giorno dei bovi di Ercole nella valle Murcia, ove di-

poi sorse il circo Massimo, e il rapimento di quelli

fatto da Caco testimoniando la bonta dei pascoli.

Ne' colli poi si distendevano qua e la boschi e fore-

ste, che furon sacre a cullo religioso, appena che

convenirono a stanziarvi i primi abitatori.

Le incerte meiiiorie, in cui e difficile e vano il di-

scernere il falso dal vero, annoverarono primamente
Giano fondatore di una cilta sul colle che dal suo

nome Gianicolo fu detta , Saturno una seconda ne

fond6 sopra la rupe die in epoca romana Tarpea si

disse e poscia preser nome di colle Capitoliiio tutte

e due le vetle, di cui componesi, con la lor convalle

che si disse intermonzio. A quell' epoca, di poco po-

steriore a Giano, la penisola die poi dovea esser det-

ta Italia, senza che se ne sappiano conlornare i con-

fini, si chiamava Saturnia, e Saturnia la citta del La-
zio da Saturno fondata (i). II tiume dividea i con-
fini come de" terreni dipendenti, cosi pure gli inte-

ressi di quelle due aggregazioni umane, e dovettero
o r una o 1" altra od ambedue patire vicende o al-

meno una ragione politica, se dopo un mezzo secolo

in altro punto del Lazio vicino al Tevere e piu pres-

so la foce si ha memoria di una citta nell' agro Lau-
rento, appellata Laurolavinio , ov' era la reggia di

Pico, e dove regn6 Fauiio e poscia Latino, tutli re

degli Aborigeni, col quale ultimo Enea strinse allean-

za. Anteriormente a Giano ed a Saturno sembra che
radi aliitalori stanziassero ai piedi di alcuno dei set-

te colli e fossero Irogloditi dalle memorie e dalle trac-

cie che avanzano di spechi o antri o latomie, ai

piedi dei tre colli Palatino, Aventino e Capitolino.

Inculti e feroci esser dovettero essi, quali li dipinge

Dionisio e Servio che li diiaman Siculi, e getite in-

digena (2), se a Saturno si attriiiuirono i principi

del viver civile ed i reciiiti delle citta in pietre po-
ligonie irregolari, ed egli fosse il primo che per bar-

ca venisse a ritroso del Tevere nel Lazio, di sua

mitezza lasciando traccia sicura nel vantato secol

d' oro die fu la prima era Ji felicita pei sette colli,

ove tuttora eran o selve o armenti e il colle Gianico-

lo ancora non aveva 1' acropoli, benche fosse da Gia-

no abitato (3). I cronologi ponendo la esistenza di

cotesti due personaggi, innalzati poi agli onori divi-

ni, tra il 1451 e 1415 innanzi all' era volgare, de-

vesi a quest' epoca riportare il dirozzamento de' pri-

mitivi abitatori del Lazio, le costruzioni delle prime
case sulle alture, e posteriore a queste date, non mai
il soggiorno dei Siculi, ma sibbene quello degli Abo-
rigeni a Pelasghi pervenutivi dall' agro Reatino, se-

condo la testimonianza universale degli scrittori (4);
e ad essi si deve il primo monumento sacro eretto

in onore di Saturno nelle fauci delle due vette del

colle Saturnio, il quale fu un' Ara, sulla quale sa-

crificavansi ogni anno vitlime umane, male interpre-

tando r oracolo di Dodona (5). Questa venuta e il

conseguente stabilimento dei Pelasghi ed Aborigeni sul

colle Palatino fu cagione di un grande mutamento;
avvegnache troviamo all' anno 1382 trasferita la se-

de dei re, cosi poi detti, degli Aborigeni in Lauro-

lavinio e non piu primeggiare, come sotto Saturno,

la citta Saturnia; e ci6 sotto Pico che quelli rice-

vette, perche si stessero ove piu lor talenlava (6).

Ma chi erano questi Aborigeni? Dionisio, che im-
parzialmente riferisce le varie opinioni, secondo al-

cuni li dice gente indigena, abitatrice di alture ed

anche coloni Liguri, e dal vagare detti Aberrigeni;

secondo altri, fra quali Porcio Catoiie, li fa d' origi-

ne greca; e siccome la prima colonia di greci giun-

ta in Italia fu quella di Enotro, cosi li crede, con
grande riserva peri, appartenuti a quella (7). Chec-
che siasi di ci6, gli Aborigeni abitarono sull' Appen-
nino ai confini de' Tirreni e degli Umbri e dei Sa-
bini, facendo centro a Rieti. E quando i Pelasghi di

Tessaglia tornarono in Italia, essi accolsero questi con
gioia, onde essere aiutati nella guerra contro i Si-

culi (8). Difatti coll' aiuto de' Pelasghi gli Aborige-

ni discacciarono i Siculi dal Lazio, i quali allora ap-

punto sgombrarono dal continente d' Italia, trapian-

landosi in Sicilia, ove assoggettarono i Sicani, pi6

antichi abitatori di quell' isola, Gli Aborigeni intan-

t.0, resi padroni nel Lazio dei luoghi occupati dai
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Siculi, fondarono niolle citta tra le quali Tivoli, di

cui una parte dice Dionisio, die anche ai suoi di ap-

peliavasi Siculio, e noi potressimo additarne ancli' og-

gi una traccia in Siciliano, paese clie ^ in quei din-

torni (9). E fu allora die una parte degli Aborige-

ni, e dei Pelasglii fissnrono dimora sui colli del Te-

vere; ed allora fu die si compose il regno degli Alio-

rigeni, del quale a capo siederono con autorita rea-

le, Pico, Fauno, L.-itino-, dei quali il primo (1382)

fond6 la capilale ntll' agro Laurento, che prese no-

me dipoi di Laurolavinio; il secondo (1333) accord^

ad Evanilro, apftrodato sul Tevere con due navi

co' suoi Arcadi, lii stabilirsi sul colle Palatine unen-

(losi agli stessi Aborigeni e Pelasglii ivi fissati, con

titolo andie esso di re a quanto sembra, ma certo

con soggezione alia sua auiorila suprenia^ e forse in

pgual modo pote fissarsi Ercole co' suoi Argei, il

quale giunto dal Pelopomieso nel Lazio, fu onore-

volmenle ricevuto da Evandro ed audi co' suoi ad

abitare il colle Saturnio ;
1' ultimo infine (1301) ,

secondo la tradizione comune, accolse verso il 12o0
Enea co' Troiani anipliando sempre piu il suo regno,

il quale non piu detili Aborigeni, ma dal suo nome
si disse de' Lalini (10).

Da questa esposizione risulta la successiva immi-

grazione di popoli indigeiii e forestieri presso il Te-

vere sul confine Etrusco; la fondazione di tre citta

sopra Ire dfi sette colli e prossime al fiume; 1' ere-

zione del primo monumento sacro per mano Pelasga

in onore di Saturno, di fresco innalzato agli onori

divini. L' estensione, la figura. 1' importanza di

que' paeselli, comunque si volessero immaginare, sa-

rebbe un perdersi in opera di ben poca utilita; sol-

tanto debbe notarsi clie gli edifici a quest' epoca,

qualora non erano spechi, indizio di popolo exlege;

tende cbe manifeslavan tribu nomade; o capanne,

segno di stabile sede ma nuova e povera, necessaria-

menle dovevan essere di pietre scavate dalle viscere

dei monti, di figura trapezia e legate insieine dalla

connessione de' lali di quei poligoni irregolari. E i

tre colli allora abitati, al giugnere di Evandro do-

vettero manifestare lulti e tre questi generi di co-

struzione primitiva: la prova h questa. II greco Caco

Cacio, servo di Evandro, abito una spelonca al pi6

deir Aventino e gli armenti non altro avean riparo,

ove non serenassero, che le latomie; gli umili tetti

di Evandro, ultimo giunto, e la citta di Giano senza

castello ancora e la citta Saturnia fondala sopra una

rupe, af'cennano a povere abitazioni; se non cbe la

presenza dei Pelasghi ammette le costruzioni pela-

sgiche in alcune parti del recinto della Saturnia, on-

de quelle costruzioni niedesime preser nome di Sa-

turnine. Di quest' ultima volendo Iracciar il circuito,

le porte e le strade die vi menavano, non cbe de-

signare la necropoli prendendo norma dagli usi Pe-

lasgico-elruscbi, cbe si manifestano dagli scavi e dal-

le descrizioni che possediamo., si poira stabilire quan-

to segue.

(Conlinua)

(1) Ilaec duo praeterea disieclis oppida muris,

RelUquias, veterumque viden monumenta virorum:

Ifanc Janus paler, hanc Saturnux condidit urbem:

Janiculum huic, illi fueral Salurnia nomen.

(Virgil. Aeaeid. Lib. VIIJ.)

. . . Cerium tamen est priorcni Janum in Italiam de-

venisse; ab eoque postea venientem exreptam esse Sa-
turnum . . . Igitur Jano regnanle apud indigenas

rudes incultosque Salurnus regno profugus cum in Ita-

liam vcnissel, benigne exccplus hospilio est: ibique liaud

procul a Janiculo arcem suo nomine Saturniam con-

stituit.

(Sex. Aur. Victor, De Romanae gentis origins).

(2) Urbem lerrae marisque totius principem, quatn

nunc Romani habitant
,

primi in omni memoria te-

nuisse dicuntur barbnri Siculi . gens indigena: supe-

riore vero tempore, alios ne colonos habuerit, an in-

culta fuerit, nemo potest certo dicere. Aliquanto post,

pulsis longo bello antiquis dominis , Aborigines earn

occupant: qui primum in montibus passim sine moe-
nibus vicatim habilaveriint. Sed postquam Pelasgi et

ceterorum Graecorum nonnullis ipsis admisti, opem in

debellandis finitimis tulerunt, exacta inde Sicida gente

oppida crebra mtmiverunt , subegeruntque sibi lotum
id terrarum spatium, quod anines duo Liris el Tiberis

ferminant ....
(Dionys. Halic. Antiq. Rom. Lib. I,

pag. 7, Francof. lo86).

Veteresque Sicani - Bene veteres; nam ubi nunc Roma
est, ibi fuerunt Sicani (Siculi), quos postea pepulerunt

Aborigenes.

(Servius in Aeneid. Lib. VII.)

(3) Is Saturnus genus indocile ac dispersum montibus

Composuit, legesque dedit; Latiumque vocari (altis

Maluit, his quoniam lauiisset tutus in oris.

(Virg. Aeneid. Lib. Vlll.)

Noscere me duplici posses in imagine, dixit,

Ni veins ipsa dies extenuasset opus.

Causa rails superest Tuscum rate venit in amnem
Ante pererraio falcifer orbe Deus.

Hac ego Saturnum memini tellure receptum:

Caelitibus regnis ab Jove pulsus erat.

Inde diu genti niansil Salurnia nomen;
Dicta qnoque est Latium terra, lotente Deo.

At bona poslerilas puppim servant in acre ,

Hospilis advenlum tesli/irata Dei.

Ipse solum colui, cujus placidissima laevum

Radii arenosi Ttbridis unda latus.

Hie, ubi nunc Roma est, incaedua silva virebat;

Tantaque res panels pasq)ia bubus erat.

Ar.r mea collis erat, quem culiri.r nomine noslro

Noncupat haec aetas, Janiculumque vocal.

(Odd. Pastor. Lib. 1, v. 231).

(4} Quartae regionis Palatium, quod Palantes cum
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Evandro venerunt , qui et Palatini et Aborigenes ex

agro Rheatino, qui appellatur Palatium ibi consederunt.

(Varro, De Ling. Lat. Lib. IV, pag. 1061.

Venetiis in aedibus Aldi 1527).

Ergo Pelasgica nalio quantum ejus cladibus superfuit,

nee in colonias distractum est, . . . inter Aborigenes

degens, in his resedit locis, ubi postea Romam illorum

posteri cum aliis condidere.

(Dionys. Halicarn. Antiq. rom,. Lib. I. pag. 24).

(5) Mons qui nunc est capitoUnus Saturnius ap-

pellabalur
,
quod in tutela Saturni esse exislimatur.

Saturnii quoqiie dicebantur, qui castrum in imo clivo

capitolino incolebanl, ubi Ara dicata ei deo ante bel-

lum trojanum videtur ....
(Feslus , De Verb. Vet. Signif. Lib. XVII,

pag. 1209. Venetiis in aed. Aldi 1527.)

Habet Aram et ante se Coenaculum. Illic graeco ritu

capite aperto res divina fit : quia primo a Pelasgis

post ab Hercule ita earn a principio faclitatam putant.

(Macrob. Saturnal. Lib. 1, cap. VIII).

(6) . . . pervectos in Italiam Aborigenes appellatos,

graeca scilicet appellalione, a cacuminibus montium
,

qui illi orae faciunt. Alii volunt eos , quod errantes

illo venerint primo Aberrigines, post mulala una li-

tera, altera adempla , Aborigines cognominatos. Eos
advenientes Picus excepil, permissos vivere ut vellent.

(Sex. Aur. Victor, De Rom. gentis origine).

Latinus post mortem fratris Lavini , cum Lavinium
amplificarel, ab inventa lauro, Laurolavinium id ap-

pellavil.

(Servius in Aeneid. Lib. VII).

(7) Ceterum Aborigines , auctores Romani generis
,

Italiae indigenas alii, suique corporis genlem asserunl...

Nomen eis inde ajunt imposilum
,
quod posteris suis

originis ab se fuerinl auctores . . . Alii malunt er-

rones quosdam incertis vagantes sedibus , et e mullis

regionibus convenas . . . hi torquent vocabulum ad
condilionem eorum hominum, quasi ab erroribus vo-
cantes Aberrigines . . . Alii rursum Ligurum colonos

eos fuisse fabulantur . . Sed scriptorum Romanorum
doclissimi, et in his Porcius Calo, qui diligenlissime

scripsit de originibus Italicarum urbium , Cajusque
Sempronius et aliquot alii, graecos eos esse affirmanl,

profectos ex Achaia multis ante bellum Troianum ae-

talibus . . . Quod si islorum sana est narratio, non
possunt esse coloni allerius generis quam Arcadici. Nam
hi puiMi Graecorum, Iraiecto sinu Jonio, domicilium in

Italia slatuerunt, deducli ab Oenotro Lgcaonis filio...

(Dionys. Halic. lb. Lib. 1. pag. 8, 9).

(8) Interim Pelasgorum quidam Thessaliam patriam
Unquere coacli, recepli sunt ab Aboriyinibus, couimu-
nibusque opibus Mlum gerebant contra Siculos.

(Diongs. Haltc. lb. Lib'. I, pag. 1-4).

(9) Post multas denique aelates Siculorum gens, ex
Italia cum familiis universis in Siciliam transgressa,

rclictum a Sicanis agrum occupavit, qui dum cupidi-

tate plus acquirendi subinde ad ulleriora grassantes
,

ftnitimorum agros populantur, bella saepemunero cum
Sicanis gerunt: donee mutuo foederum consensu cartas

agrorum fines statuere . . .

(Diodorus Sic. Biblioth. Hist. Lib, V. cap. VI).

. . . et reliqui Aborigines agrorum inopes , aggre-

diebantur suos quique conterminos: et praeter alias

civitates condiderunt hae quae nunc quoque inhabitan-

tur, Anlemnates, Tollenenses, Ficulenses prope mon-
ies Corniculos:, ac Tiburtinos, apud quos hodieque Si-

culio pars urbis dicitur: nee ullam aliam finitimam

gen tern magis infestabant quam Siculos . . . At Si-

culi Pelasgis simul et Aboriginibus bello impares, K-
beris ac conjugibus cum auro et argenlo sublatis, to-

lam regionem suam eis cesserunt: versique per mon-
tana ad meridietn, et peragrala tola inferiore Italia,

cum undecumgue pellerentur landetn paratis ad fretum
ralibus, et observato secundo aestu, ex Italia trajece-

runt in insulam proximam. Sicani turn eam tene-

bant. . . .

(Dionys. Halic. lb. Lib. I, pag. 13. ^^).

(\0) Forte turn apud Aborigenes regnum a majo-
ribus acceplum tenebat Faunus. . . Is paucos illos

Arcadas comiter exceptos donavit agrorum quanta
ipsi vellent portione.

(Dionys. Halic. lb. Lib. I. pag. 24J.

Pelasgos qui relicta Thessalia in Italiam venerunt, se-

desque cum Aboriginibus conjunxerunt, Argis fuisse

oriundos: Evandrum item cum alia manu Arcadum
eo venisse, Palatiumquc incoluisse, accepto ab Abori-

ginibus agro: alios rursum e Peloponneso venisse du-

ciu Hercutis; et habitasse in colle Saturnio.

(Dionys. Halic. lb. Lib. I, pag. 75j.

Puppibus egressus (Evanderj Latia stetit exul in herba:

Felix, exilium cui locus ille fuitl

Nee mora longa fuit, slabant nova tecta; nee alter

Montibus ausoniis Arcade major erat.

Ecce boves illuc Erythe'idas appUcat Ileros,

Emensus longi Claxnger orbis iter.

Dumque kuic hospitium domus est Tegeaea, vagantur
Incustoditae laeta per area boves.

(Ovid Fastor. Lib. I, v. 539j.

Post Arcadum advenlum paucis aliquot annis elapsis,

alia manus graecorum in Italiam venit ductu Her-
culis, . . . et nacli opportunum tumulum tribus ferme
sladiis distantem a Pallantio, redegerunt eum in for-

mam oppidi. Is nunc CapitoUnus nominatur, ab illius

saeculi hominibns dicebatur Saturnius . . . Sed quan-
tum ego ex conjecturis colligo, etiam ante adventum
Herculis in Italia, sacer erat Salurno is locus, Sa-
turnius ab incolis diclus, quin et universa ora quae

nunc vacatur Italia, dicata erat huic deo , a cultori-
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bus Saturnia vocabalur , ut licet videre in Sibillinis

carminibus, el aliis oracuUs a diis reddids
,

(Dionys. Halic. lb. Lib. I, pag. 20).

Argeos dictos ptilant a pvincipibua, qui cum Hircule

ArgiKO venere Romam, el in Salurnia Subsederunt.

(Varro, De Ling. Lai. Lib. IV, pag. 1001).

.Yam cum Trojani exciso Ilio venissent in ItaUam,

antiquum mulatum est Aborlginum nomen, et tarn Abo-

rigines, quam Trojani appellati sunt Lalini a Rege

Latino, qui Aeneam in socielalem imperii recepit.

(M. Yarronis, Fragmenta-in Antonii Ricco-

boni Rlwdigini - De Uistoria liber cum
Fragm. Historic. Vet. Latin. Basileae

1579 pag. 376j.

IL SALMO XIII.

Dixit insipiens in corde sua: nan est Deu^.

Nella caligin degli error! avvolto

« Nume non v' h che 1' universo regga

,

« Nume non v' h dicea fra se lo slolto.

E ciecamente ardendo il cuor perverse

Fe licito ogni libilo, nuotando
Nel mar di tutta iniquita sommerso.

Ahi sulla terra va virtude in bando,

E chi ^ che si curvi a suo governo
Insozzati nel vizio abbominando?

Guard6 dall' alto il Facitore eterno

,

Ne un alma vide conGdente e pia

Appuntar gli occhi, e "1 cor al ben superno.

Che rubellando il seme uman s' avvia

Per calle tenebroso: e infra gli errati

Quell' un dov" e che la virtu desia?

Qual da' felidi avelli spalancati

Tal dalle bocche fraudolenli appieno

Escon puzzo, vapor e negri fiati

Come d' aspide sordo il rio veleno

Insidioso all' anima s" apprende,

Tal de" maligni ingigantisce in seno.

E con gli empi blasfemi, e 1' onte orrende,

Mors! i giusti sen van dove la dura

Morte ne' rampi sanguinosi attende.

Stanno I" orba Tristezza e la Paura

Atlraversj a lor passi, e non li vedi

Mai della Pace nella via sicura.

Scoppi pur la procella, innanzi a piedi

Della folgore cadala percossa,

Mai non dicono in cor: al Nume credi.

PuF alfin i'sclam6 Dio) 1' etcrna pos?a

Non sentivan gl' iniqui che qual pane

Divoraro a mia plebe e carne ed ossa?

Ma gli empi Dio non invocar; d" immane
Rabbia cruciarsi in se: stoiti tremaro

A vani aspelti di paure vane.

Sta co' Giusti il Signor. Dove n" andaro

I consigli del mal? Ei li disface

Rivolto in riso a suoi il pianto amaro.

Chi da Sion dara salvezza e pace?

Egli il Signor; di servitij crudele

Disciolto il duro vincolo tenace

« Fia ch' esulti Giacob, plauda Israele.

Gianfrancesco Rambelli.

IJfTORNO ALLA TALPA CO.MUNE

NOTA DI FRANCESCO BALDASSINI

(Contin. V. pag. 31 Ij

di questo nervo in una branca che dal fondo dell'oc-

chio si porti al quinto pajo, e con esso si confonda.

Intorno a questo animale si era creduto che gli an-

tichi non avendo conosciuto la Talpa coniune, ma
bensi I' Aspallax dei Greci, avessero affermato che

la Talpa era del tutto priva dell organo della vista,

confondendo in tal modo una specie con I" altra. In-

fatti nel genere Aspallax vi b I' Aspallax Zemni, Mus
Tvphlus Lin: il quale non ha occhio discernibile

all" esterno, ma solo esiste in istato rudimentare, na-

scosto solto la pelle in forma di un punto nero pic-

colissimo, al dire di Cuvier, e che sembra organizzato

a guisa di un occhio , senza che pertanto serva ad

uso alcuno per la visione, poiche la pelle che lo ri-

cuopre senza giammai aprirsi, n6 essere piii sottile .
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fe anche pelosa come nel rimaneote del corpo. Da tutto

ci6 sembrava alii Sigg. Cuvier eJ Olivier, essere de-

rivato che Aristotile non avendo conosciuto la talpa

coraune, ma solo VAspallax, o la talpa era interamente

cieca, e che quesia credeiiza siasi conservata insiiio

ai nostri giorni (o). Ma quegli anlichi non si erano

su ci6 ingannati, ed avevano conosciuto la Talpa cae-

ca diversa dall" Aspallax e dalla Talpa EiiropcBa. Le

belle orservazioni del chiarissimo professore Paolo

Savi (6), che qui nomine a cagione d' onore, e la sco-

perta da esso fatta di questa specie negli Appennini,

hanno niostrato la sua esislenza, ed hanno percio con-

fermato quanto erasi assento da quel padre della Zoo-

logia. Iiifatli fu riconosciuto dal Savi essere 1' occhio

ricoperto da una pelle che lo rende inservibile alia

visione dislinta degli oggetti , ed atto soltanto
, per

quanto gli h sembralo, a distinguere alcun poco la

luce dalle tenebre. Rettamente adunque adopero de-

terminando che nella Talpa comune I" apertura della

palpebra e minima, e che e nulla nella Talpa cieca.

Due perlanto essendo le specie di questo genere, chia-

ro risulta che gli antichi avevano conosciula bene la

seconda, e distinta dal Mus Typhlus col quale si era

preteso da alcuni moderni che fosse stata confusa. Re-

ca bensi meraviglia come il signor Pouchet, nell'opera

pooh' anzi ritata , non faccia alcuna menzione della

scoperta importante, e delle belle osservazioni del dotto

Professore di Pisa, sebbene pubblicate sino dal 1822,

ed il Pouchet ahbia pubblicato I' opera sua nel 18il.

N^ poteva ignorarlo ; mentre Isidoro Geoffroy Ste.

Hilaire e Carus ne fanno diligente menzione , come

di una specie allora fatta conoscere dal Savi (7). Si

limita quindi ad indicare soltanto T esistenza della

TaJpa caeca negli Appennini , del colore medesimo

deir altra specie, e solo con gli occhi anche piu pic-

coli , e quasi totalmente atrofici. Ma non e solo la

piccolezza eccessiva degli occhi che la renda priva

della visione, ma bensi la pelle che li ricuopre inte-

ramente, e li rende inaccessibili alia luce, senza che

essa si sollevi in modo alcuno, secondo le osserva-

zioni istituite dal Savi poc'anzi citato.

Comunque sia di ([uesta differenza di opinioni, egli

k fuori di ogni dubbio che la Talpa comune h dota-

ta del senso della vista, e che o esista il nervo otti-

00, o perfetto, o rudimentare, ovvero I'analogo di

esso: non puo piu contradirsi la sua esistenza, Carus

osserva che per riguardo agli occhi della talpa fatta

adulta, questi sono di una piccolezza eccessiva, men-
tre gli cmbrioni, data proporzione, li hanno molto

piu grossi, fenomeno, dice esso, che potrebbe ram-

mentare I'obliterazione di quesl'organo, col progre-

dire deU'ela, e che osservasi in alcuni Rotiferi, ed

in alcune Lernee. Difatto secondo la scoperta di

Nordmann, fra le Lernee, la Lernaeocera cyprinacea

finche trovasi nello stato di Larva possiede un belloc-

chio rosso, di cui scotnpare ogni Iraccia, allorquan-

do I'animale e giunto alio stato perfetto (8\ Che an-

zi, al dire di Rlainville, un sitnde fenomeno nella

Lernaea si estende a tutto il corpo. Questi animali,

soggiunge. nascono con una forma che perdono di

poi con I'avanzarsi nell'eta, e questa forma e molto

meno anomala di quella che lanimale acquista in se-

guito; di modo che e una metamorfosi in senso in-

verse da quella che avviene d'ordiaario. Questa obli-

terazione degli occhi nella lalpa adulta, al punto di

essersene fin qui combatlula lesistenza, potrebbe da-

re un qualche appoggio all'opinione di Lamarck in-

lorno airobliterazione degli orgaiii, ed anche intoruo

alia scomparsa, allorche [)er le abitudini alle quali

sono assoggettati , e quindi pei nuovi bisogni si

rendono ilel tutto inutili. La Talpa. esso dice, la qua-

le destinata a menare la vita sotterra non abbiso-

gnava di usare de'suoi occhi, tinisce presso che per

perderli. L' esservi poi negli emhrioai della Talpa

molto piu sviluppati, e che poi quasi si annientano

nell'eta adulta, sembrarebbe confermare il sentire di

Geoffroy, cioe, che negli animali (o almeno per ri-

guardo ai Vertebrati ) uniforme e il piano, uniformi

sono i loro materiali, ma che dilTerente ne e poi il

loro sviluppo a norma dellinfluenza che esercitano

le circostanze, del loro soggiorno, del clima, della

temperatura, del nutrimento, ec.-, per la quali gli

organi subiscono notevoli moditicazioni. Ma siccome

per I'obliterazione, ed anche per la mancanza di ua
organo ne risulta uno sviluppo mnggiore in altri in

forza della legge di equilibrio negli organi slessi, per-

cio ne e derivalo che la quasi cessione deir[organo

della vista e stata compensata da uno sviluppo mag-

giore dell'organo dell uditoil quale nella Talpa e della

maggiore squisitezza. E ci6 fe una conferma di quan-

to h amraesso dai Fisiologi, cioe che la mancanza, o

la picciolezza eccessiva di un'organo coincide per lo

piii col sommo sviluppo di un'altro.

Senza pretendere di sottoporre a disamina in mo-
do alcuno la sentenza di Lamark sul potere da esso

lui attribuito alle abitudini, capaci a suo avviso, di

alterare e cangiare 1' organizzazione animale, senten-

za combattuta da valenti zoologisti, sembrarebbe po-

tersi ammettere nondimeno che un' organo reso inat-

tivo per lungo tempo, debba subire una qualche sen-

sibile modificazione, o alterazione nei suoi tessuli'

Ci6 posto, le sue funzioni dovranno del pari risen-

tire le conseguenze, e perci6 il loro esercizio dovra

necessariamente variare.

(Conlinua)

(5) Cuvier-Regne Animal. J. 1.
,
pag. 201.

(6) Paolo Savi, Memoria Scenlif. pag. 29. e seguenti;

Pisa I829,e nuovo giornale dei Letlerali: Pisa 1822.

N. -4.

(7) Diction. Clas. d' Hist. Nat. Art. Taupe p. 70:

e Cams, Traite element, d ant. comp. T. I. p. o02.

(8^ Carus. Traite Element, d' Anat. Comparee

J. 1, p. 477 a/ 502
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ERNESTA

RACCOMO

[Conlinuazione V. pag. 291j

IX.

La earitci crisliana.

11 piii delle volte incontra che in mezzo a genti

barbare idolatre, se vi ha qualche tril)u cattolica, es-

sa e tuUa infiamniala ilal priiiio ardor cristiaiio e in es-

sa si mirano crescere e pompegijiare le piu vigorose

ed eiette virlu E come un fiorito ed olezzante giar-

dino in mezzo a S([uallido deserto.

Parti infatti colle pielose donne maronite Ernesta

seco cotiducendo I'amato figliuolo, il quale per i pali-

menti della madre avea fatto un viso sparutello e

Iristanzuoio e stava sempre d'una malissuna voglia.

Dope lungo e faticoso viaggio arrivarono finalmenle

al destinato paese chiamato Antura. Egli e questo un
picciol borgo sitnato nella contrada de' Maroniti, cioe

n^ monti del Libano, tra la citta di Berito e raiitica

Gibail, dove si apprestavaiio quei famosi legni di ce-

dro che Iram re di Tiro inviava a Salomone per so-

stenere ed adornare il tempio di Gerosolima. Anliira

in linguaggio arabo vuol dire sorgente di acqua di

roccia, perclie e vicina ad un pietroso monte, donde
sgorga larghissima vena d' acqua che avviva e feconda

il circostante terreno.

Saputasi per la borgata la notizia deU'arrivo di Er-

nesta e delle sue sciagure corse subito quel bon po-

polo che ha saputo durar sempre saldo ed animoso

nella fede giurata a Dio, benche contornato ed inl'e-

stato continuamente e perseguitato da gentili , scisma-

tici ed erelici di ogni maniera, a consolar queiralllit-

ta e a presentarla di tulto cio, di cui avesse bisogno.

Rimase stupila I'Olandese di tanta amorevolezza cor-

tesia e liberalita e ne ringraziava cordialmente il Si-

gnore che i'avesse fatta capitare in un paese di si

fervorosi e santi cattolioi.

Vivea in Antura una donna di cospicuo lignaggio

e di specchiale virtu. Sposatasi nel fior degli anni

con un giavane della principale famiglia del paese,

assai costumato e ricco signore, era vissuta lungamen-

te con lui in una perfetta concordia e in un invi-

diabile amore. Porhi inesi innaiizi soprappreso da Qe-

ra malattia, per la quale noii valse rimedio, dove

cedere alle forze del morbo e mori lesciando erede

la moglie del suo pinguissimo patrimonio. La pia ve-

dova che non avea nessun flgbuolo, speiidea le sue

ricchezze neli'accrescere il culto divino, nel sulfraga-

re I'aniina del compianto marito e nell'alleviare i

mall della disgrazia e della poverta. Saputa costei la

rea fortuna da cui era stata travolta la misera Olan-

dese la mand6 tosto invitando per mezzo di una sua

fida serva, a venire a casa e vedutala la ricev6 con

le piu liete accoglienze e teneramente abbracciatala

ricolmolla delle piii S(]uisile finezze della carita cri-

stiana. Non si saziava giammai di rimirare quel caro

angioletto del suo figliuolo che in breve tempo tor-

i)(i paffutello e giovialino come prima , e pigliava

maraviglioso piacere nel tenerlosi in seno e ricoprirlo

di haci. Le alleltuose cure di questa vedova ram-
mentavano ad Ernesta le tenere sollecitudini della di

lei madre, a cui era rivolto di continuo il suo pen-

siero e il suo cuore, e le addolcivano I' amarezza del

suo dolore. Bench^ divisa da lei da tanta distanza

pure sperava di rivederla e raccontarle le sofferte

sciagure.

Le virtu di questa Olandese cominciarono ben pre-

sto a sfavillare di tanta luce, che ogimno n' era com-
preso di maraviglia, di alletto e di venerazione. Quel-

la cattolica tribu V amava svisceratamente e onora-

vala come sua signora e reina. Ognuno era deside-

roso di sentire dalla sua bocca i i'ortunosi casi della

sua vita eJ essa piacevolmenle compiaceva il lor de-

siderio raccontando lutte le disgrazie che le erano

incolte, con tanta calma e rassegnazione che era uno
stupore. Mai che uscisse in lament!, mai che accu-

sasse il cielo di troppo rigore Onileche Iddio che

gia provato avea colle piu gagliarde tribolazioni le

sue virtu; voile Gnalmente riempirla di sante conso-

lazioni.

// volo.

La madre di Ernesta non veggendo piu tornare a

casa la figliuola, ne avendone mai saputa alcuna no-

vella la piangea per morta. Piangea pure sulla mi-
sera sorte di quel caro angioletto del suo nipote e

s' adirava contro lo sleale Spagnuolo che pagato avea

di tanta ingratitudine e crudelta gf innumereveli be-

nefici che gli avea fatto, le materne cure che gli

avea usate, 1' acceso affetlo che portato gli avea.

Chi sa, dicea fra se stessa, che nell' andare in Jspa-

gna, ove avra condotta certamente la sua moglie,

non sia stato sorpreso da qualche furiosa burrasca e

sommerso daiflutli; oassalito da qualche nave turche-

sca die tanto infesta quei mari, sia stato gittato in

qualche harbara spiaggia? Ma pt^rche non darmene av-

viso, non dirmi una parola , non degnarmi di un
saluto; ma fuggire nel piu fitto della nolte, come
reo inseguito dalla giustizia? Sarei per fermo stata

contraria a questo viaggio e non avrei si di leggieri

consentito, che mi fosse distarcata dal seno I' unica

mia fiigliuola, ma alia forza di evidenti ragioni mi
sirei piegata ancor io.— Cosi a quando a quando di-

sfogava r acuta ambascia che la trafiggea; e in mez-
zo alle piu crude e dense tenehre in che era involta

la sua mente, le halenava talora un vivo raggio di

speranza graziosa, come il riso di un aiigelo al mo-
riente, che rischiara a (juelT orrenda nolte, da cui

era oppressa e dava un p6 di calmi al tempestato

suo spirito.
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Un giorao che era maggiormente contristata da

funesti pensieri e slraziata da immenso dolore si get-

ta dinanzi ad un devoto tabernacoletto di Maria im-

marolata e diroUamente piangendo e singhiozzando

le promise die avrebbe offerto un ricco dono al suo

altare, se le facea grazia che si avverasse quelia cara

speranza che di tratto in tratto le balenava neil' ani-

ma, di rivedere 1' aniata Ggliuola. Noiata di stare piu a

lungo in quelia casa di si triste memorie e di pii

soggiornare in quelia citta fatale, di li a poco tempo
abbandon6 Bruselles e si ridusse ad Amsterdam spe-

rando d' ora in ora di riabbracciare la diletta Erne-
sta: tanta era la fiducia che riposta avea nella bon-
ta della Vergine. Ma erano gia passati quattr' anni

di penosa aspettazione e di crudele ansieta, ne an-

cor spuntava in cielo la serena aurora di tanta al-

legrezza. Non cessava peri la pia donna di suppli-

care a Dio e alia santissima madre sua afBnche la

rendessero finalmente consolata del suo desiderio,

Le inOnite gentilezze, cortesie ed amorevolezze
della vedova di Antura aveano assai mitigata 1' asprez-

za de' mali della virtuosa olandese, la quale era tut-

ta intesa a ricambiare del piii dolce afletto e delle

piu squisite cure filiali tanta bonta di donna che gia

chiamava col caro nome di madre. Rassegnata per-

fettamente alia divina providenza che forse volea che
cola consumasse la vita per gli altissimi suoi fini,

non pensava piii di ritornare alia patria e di rivede-

re la madre ed i parenti, ma l" unico pensiero suo
era d' informare alia virtu ed all' onore il tenero fi-

gliuoletto che vedea venir su, come vigorosa pianta

prometlitrice di possanza, di bellezza e di copiosi

frutti.

Capit6 frattanto in Antura una ricca famiglia del

monte Libano, la quale calava a Sidone per imbar-
carsi in una nave diretta alia volta dell' Inghilterra.

Saputo che in quel paese dimorava una Olandese fu-

rono tosto da lei e le chiesero, se volea fare con
loro il viaggio, che essi senza essere nemmeno rin-

graziati 1' avrebbero voientieri ricondotta in Olanda,
che sarebbe tornata loro molto utile e grata la com-
pagnia di un' europea per aver notizie da lei de' pae-

si e de' costumi di Europa. A si impensata e gra-
ziosa proposta balz6 il cuore in petto ad Ernesta per
subita allegrezza; ma poi pensando di dovere abban-
donare quelia piissima vedova che con tanta genero-
sita r avea accolta in sua casa e coi piu cordiali se-

gni di affetto 1' avea trattata come amatissima Ggliuo-
la e ricolmatela d' ogni maniera di benefizi, pensando
di dover lasciare quel buon popolo che le professa-

va sempre piu maggiore stima ed ossequio; ed essere

nuovamenle a lunghissimo viaggio pieno di patimen-
ti e di pericoli, questo pensiero le ammorzava la

fiamma che si era .improvisamente ridestata, de" suoi

desideri. Dall' altra parte per6 1' amore che grandis-

simo portava alia sua genitrice e che sempre vivo
r era rimasto in seno; la pietosa brama di versare
ancora una lagrima e spargere un Gore sulla tomba
paterna; 1' acceso desio di educare alia sapienza, alia

civilta e alia cattolica religione il suo Ggliuolo; la

dolcezza che proverebbe nel rivedere i parenti e gli

amici; la possente carita del luogo nalio fortemente

la stimolavano a cogliere si propizia occasione che
qualche angelo di Dio le avea presentata e che for-

se non le sarebbe capitata piii mai. Combattuta da
si contrari sentimenti non sapea a qual partito ap-

pigliarsi. Ringrazid di cuore quel generosi dello

splendido, invito fattole, e li pregd a volerle concede-

re tutto quel giorno per pensarvi sopra e risolvere.

Consenti voientieri alia giusta dimanda quelia buona
famiglia e accomiatossi gentilmente da lei.

(Continua) Prof. Alessandro Atli.

CIFRA FIGURATA

F.B.

CIFRA FIGURATA PRECEDENTE

Insensalo e quello , avente la testa di vetro, si mena
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2 4 ^'ovombre 1860 Anno WVll

/ monumeuii , cite dalV epoca anteromana al coder

deW Impero s' inualzarono sulla p'lrli jirinripale del

coUe PaJniiiio e iiell area del Furn Hoiiiano siiio

alle f'llde CapiioUtie ed alia riva del Tevere, descrilti

dal cav. Camillo Ravioli.

(Conlin. V. pag.31^).

SEGUITO DEL CAPO I.

CONSIDERAZIONI SOPRA I TRE COLLI DEL LAZIO,

S\TIKNI0, GIAXICOLENSE E PaLATINO:

DAL 1400 AVA.NTl ClilSTO AL 1300. E MOiNLMESTI

L>(NALZATI IN QLESTO PERIODO.

LA CITTA SATURMA sul monte Saturnio occu-

pava il colle piii verso il Tevere, ch' ebbe nome di

poi di rupe Tardea; nella parle da occiilente a levan-

te r asprezza del niDnte serviva di muro; nia da le-

vante ad orriilente si dovevano eievare ie mura Sa-

turnine-, p)iclie quivi maiicava la roccia essendovi la

valle che divideva i due colli, appellata iiitermoiizio,

dove era un bo>co posoia dello tarpeio , ed un an-

Iro 6 scalurigiiii di acque che scaricavnnsi nel fon-

te lago , in epoca romana delto Curzio. (It).

I cento gradi menavan nella parte piu elevata del

paesello dal lalo orientale: nella parte inferiore ricavata

nelle mura era una delle porte, Tunica di cui si ha noti-

zia , la quale era delta Saturnia e in epoca rnmana
Pandana ed anrhe porta sacra del Campidoglio

;
12 . La

Strada disceiidendo, sboccava nella convalle, ove sorse

il Foro , e dividendosi conduceva con giro |)iu o

meno obliquo sul secoiido colle ; sopra questo era la

necropoli; esso prese nome di capitolino quando sca-

vando le fondamenta per edificare il tempio di Giove,

si trovo il noto capo uniano di fresco seppellitovi.

Ivi eran frequenti le latomie e i sepolcri, che con gre-

ca voce jjossiam dire ipogei, del cui materiale si erano

serviti c servivansi i vicini abitatori; fra essi in epoca

romana si puo contareil sepolcro di Tarpeia; ed il car-

cere Mamertino con tutta I'agaiunta , onde si disse Tul-

liano, in fondo non fu che un ipogeo, la giacitura, lafi-

gura e la struttura manifestandolo chiaramente per ta-

le, ridotto dai re a quest' ultimo uso (13\ Nelle fau-

ci deir intermonzio fu innalzata 1' ara a Saturno

Quesla, come si disse, fu opera Pelasga: imperocche

i Pelasghi . lasciate le terre occupate in Tessaglia .

seguendo 1' oracolo di Dodona giutigevano in Italia, do-

po r apoteosi di Siiturno, ossia verso il 1400, e si fer-

marono dapprinia in Cutilia citla ed isola nel lago di

Pie di Lugo presso Rieti, ove statiziavano gli Abo-
rigeni; poiche vedevano quivi in parte avverarsijl' ora-

SALOMNO FIGLIL'OLO DI GALLIENO

Busto del 3Imeo Capitolino.

colo.Poscia uniti agli Aborigeni stessi fmirono la guerra,

giada questi cominciata contro i Siculi,e vider soddisfat-

to per mtero I'oracolo, quando quelli vinti si ritrassero

in Sicilia, essi restando sulla riva del Tevere in vici-

nanza del colle Saturnio, alle cui fauci a/oddisfa-

zione del voler dell' oracolo medesimo eressero un' Ara
a Saturno ed un Sacello a Plutone (14;. Cosi Ma-
crobio , e Dionisio con qualche variante riporta an-

ch" egli r oracolo Dodoneo ed aggiunge che un tal

L. Mamio il vide nel tempio di Giove, in antiche
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lettere, tirreniche senz' altro, sopra un sacro tripode

scolpito (15).

LA CITTA GIANICOLO suUa deslra riva del Tevere

non lasci6 ne traccia, ne memoria di se presso i iio-

stri antichi, avvegnache tuUi gli scriltori ne taccia-

no; quindi non si puo allro affermare di lei, se non

che fosse di povere abitazioni, onde non ne rima-

nesse vesligio: bensi la elevazione del sue vertice in-

teresso in epoca meno antica, e sopr" essa fu innal-

zata un' acropoli che dal nome del colle arce Giani-

colense si disse. Ove congetlurando si volesse parla-

re delle mura di questa , si potrebba quasi accerla-

re che essa non fosse costruila in pietre poiigonie

d' opera Saturnina; ma appartenendo ad epoca po-

steriore venisse innalzata con la costruzione clie i

romani desunsero dagli Etruschi e che dissero in

seuEO quadralo.Ddl re Anco Marzio il vertice di quel col-

le fu aggiunto alia ciita, accjocche la sua rocca non fos-

se de' nemici; nia Porsenna Lucumone etrusco se ne

impadroiii, caccianHo di la il presidio romano. Dnpo
lo slerminio de' Fabi , fu nuovamente occupata d;igli

Etrusrhi, ed i romani dopo un anno la riebbero e

la diroccarono (16j.

JL COLLE PALATINO, su cui primi stanziarono,

discacciati i Siculi dal Lazio, gli Aborigeni ed i Pe-

lasghi, non ebbe abitazioni chiuse da muro se non

quando quest' ultimi vi sopraggiunsero. II paesello

da costoro abitato qual noinr! allora avesse ^ ini^er-

lo. Purluttavia, vista quanto sia vaga 1 appellnzione

di Palazio ne' tempi latini, per quel che riguarda la

sua etimologia, potendola trarre a talento sia dai be-

lali delle greggie ivi pascolaiiti, onde ebbe da Tibullo

la qualilicaziono di erboso, di pecoroso da Proper-

zio (17), sia al tempo di Evandro dalla citta arcade

Pallanzio, o dal padre suo, o da suo figlio o da al-

tra persona di nome Pallante, onde Pallanteo, e po-

soia Palatino si disse; di preferenza si puo ammettere

che gli Aborigeni ed i Pehisghi le dessero tal nome,
dedotio da Palazio che era citta presso Rieti, esislen-

te innanzi che gli Aborigeni ed i Pelasghi slessi mo-
vessero dalT agro Ileatino a far guerra ai Siculi, don-

de il loro trusferiiiiento presso al Tevere (18;. In

qualunque modo e tempo si dcduca tal denomina-

zione , sempre pero il sito propriamente, la figura

ed altre particolarita di questa primitiva aggrega-

zione di case e di uoniini sul Palatino e ,
piii

che incerta, ignota. Ma se Romolo in quel colle co

strui le mura in saxo quadralo delta sua R.ima te-

tragona o quadrata, e forza pur dire che egli con-

tornasse la citta di Evandro senza variarne gran fat-

to la configurazione ; imperoech^, il paesello antiro-

muleo ^ difficile a concepirsi piii piccolo delta Roma
quadrata, quanto e impossibile ad immaginarsi piii

grande per I'angustia del colle Una qualche porta do-

vetle esso avere per certo, se un muroquanclo che sia

recinse quelle abitazioni; e la porta Mugonia, di cui

la non dubbia etimotogia esce dal mugolare dei buoi,

e il nome si conserv6 in epoca romana, forse e uno
dei pochi nomi che rimontan per data ai tempi degli

Aborigeni e dei Pelasghi, abitatori del Palatino (19);
nell' epoca imperiale disconosciuta quell' appellazione o

per lo meno variata in porta di Palazzo (20).

(11) Tarpejum nemus, et Tarpejae turpe sepulcruin

Fabor, et aniifiui limina capta Jovis.

Lucus erat fi'li.r, edcroso condilus antra,

Malta ubi naiivis obslrepit arbor aquis;

Silvani ramnsa domus, quo dulcis ab aestu

Fistula poturas ire jubebal oves.

Hunc Talius fontem vallo praecingit acerno,

Fidaque sugqesta caslra coronal huino ....
Atque ubi nunc terris dicuntur jura subactis.

Stabant Romano pila Sabina faro.

Murus erani montes, ubi nunc est Curia septa , i

BelliiHS ex illo font- bibebat equus. 1

Hinc Tarpeja Deae fmitem libavit, at iUi

Urgebat medium pctilis %irna caput.

(Propert. Carmina Lib. IV. El. IV.)

(12j Tarpejum appeUalur saxum. Hunc antea mon-
tem Saturniuin appMatnm prodiderunl; el ab eo late.

Saturniam terram, \il eliam Ennius appellal. antiquum
oppidum in hac fnisse Sutumia scribit. Ejus vestigia

etimn nunc manent tria, quod Snlurni fanum in fau-
cibus, quod Salurnia porta, quani .Jamas srribit, ibi

quam nunc rocanl Pawlanam
,
quod post aedem Sa-

lurni in aedljiciorum legibus parietes postici muri sunt '

scripti.

fVarro, De Ling. Lat. Lib. IV. pag. 1060_).

. . . traductoque per sacram, Capiiolii portam, ea ex

oraculo quodam patere sinebatur , Carmentalis dicta

( Patens est error , non Carmentalis , sed Pandana ),

miliie, CapiloUum occupavit; el mox inde in conliguam

Capilolio arcem invoiacit;

(Dionys. Halicarn. lb. Lib, X, pag. 640j.

Item et montem CapitoJinum Saturnium nominarunt
(scilicet comites Hcrculis). Castelli quoque quod exci-

laveranl, portam Saturniam appellacerunt
,
quae po-

stea Pandana vocnia est.

(Solini, Po'yhistoria. cap. II, pag. 1. Vien-

,

nae Austriae 1520_).
j

Pandana porta dicta est Romae, quod semper pa-
tere t.

(Feslus, lb. Lib. XIV, pag. 1183}-

(13) . . . Capitolium dictum, guod hie cum fun-
damenta foderentur aedis Joris. caput hominis inven-

tum dicitur. Ilic mons ante Tarpejus didus a virgine

vestali Tarpeja , quae ibi a Sabinis recata armis et

supulla, ejus nominis inonimentum reliclum, quod eliam

nunc ejus rupes Tarpejum appeUatur saxum.
(Varro, De Ling. Lat. Lib. IV, pag. 1060).

Career a coercendo
,

quod exire prohibentur. In

hoc pars
,

quae sub terra , TuUianum , ideo quod

1
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aditum a Tullio rege, quod Syracu^is, ubi hac de causa

cuslodiunlur vocaiuw LalomifW. el dr Laiom'ia tran-

slatum, quod hie quoque in eo loco lapidiciuae fue-

runt.

(Varro. De Livg. Lat. Lib. IV. pag. iOli)

l.atumias e,r graeco el niaxime a Syracusanis. quas
laloinias el appellaul el hobenl ad in.^lar rarceris, ex

quibus locis e.rcisi sunt lapides ad exlruendam urhem.

( Feslus. lb. Lib. X, pay. IICI.
j

(Mj Pclasgi (sicut Varro memorat) cum sedibus suis

puisi diversas lerras pt'tisaenl. confluxerunl plehque

Dodonain : el incerli quibus adhaererent locis, ejus-

tnodi acc(pere responsuin.

2t«X£T£ p.oucfjLPJCi XotEAwv loLzcupviav ouocj

H5' A"(3cciy/v£wv KcTi;'/.yiv cv vdacc cyzizxi

AT; avafj-iyplvzu OExdzry exTrsf-inl^aTe ^ci'fio)

Rat xcoa/a; A ori xai •:a> Ttarpi TJfJ-T.izi cpwra

Cingite muris libenter Siculorum Saturniam terram,
Qu&ecum insula non sil pervagatur lacum Cutitien-

(sem Aborigenum;
Quibus mixti decimam partem millite Phaebo

,

Et capita Plutoni, et Patri mittile liomiriem.

Acceptaque sorte. nnn Lalium posl errores pluri-

mos appuUs-sent, in lam Cutiliensiam natam insulam
deprehenderunl. Amplissimu^ enim cespes sive ille con-

tinens limns sm paludis fail, coacta compage, virguHis
el arboribus in silvae lirentiani complas, jactanlibus
per omne mare fluclibus vagabatur : ul fides ex hoc
eliam Dt'Jo facia sit- quae celsa mo»libus, vasia cam-
pis, lamen per maria migrabat. Hoc igilur mirarulo
deprehenso. has sibi sedes praedicias esse didirerunl .

vaslalisqne SiciUeusibus incolis, occupavere reyionem ;

decima praedae, secundum responsum, ApoUini con-
secrata , erectis Din sacello, et Saturno ara , ciijus

festum Saiurnalia nominaverunt.

(Macrobii. Saturnal. Lib. 1, cap. VII.)

(lo) Pelasgivero. qui turn forle fortuna circa CutiUam
Aborigmum urbem prope sacrum lacitm slaliva habe-
bant, poslquam conlemplali sunt fiiillantem in eo in-

sulam, el e.r caplicis quos in agris inierceperunt, au-
diverunl appellalionem ejus regionis hominum, credi-

derunl (inem jam habere suum oraculum, nam apud
Dodonaui reddilum eis responsum, quod L. Mamius
vir non obscurus ait se vidisse in lemplo Jocis anti-

quis Uteris insculplum cuidam sacralo iripodi, sic

habebal :

Pergile quaerenles Siculum Saturnia rura,
Alque Aboriyinidem Coiylen, ubi sc in.<^ula veclat.

Qu'is inisii decimas Clarxo transmiiiile Phoebo;
Atque Jovi capita, et Iransmittile lumina patri.

{Dionys. Halic. lb. Lib. I, pag. 16).

{\GjJaniailum quoque adiectum, non inopia locised

nequando ca arx huslium essel.

(Tit. Livius, Uislor. Lib. i. cap. 33.

j

At Porsena cum exercitu veniens, Janiculum primo
impeiu capit, exlerrilis loci praesi diariis: suumque ibi

praesidium collocat,

( Diouys, Ilalicarn. lb. Lib. V. pag. 29i. )

Porsena, primo conalu repulsus, consiliis ab oppu-
gnanda urbe, ad obsidfudam versis. praesidio in Ja-
niculo localo, ipse in piano ripisque Tiberis caslra

posuil.

{Til. Lie. lb. Lib. II. cap. 11.
)

. . . turn quoque male pugnalum est -. el Janiculum
hosles occupavere . . . populaliones erant, el velul ab
arce Janiculi passim in romanum agrum impetus da-
banl . . .

(Tit. Lie. lb. Lie. II. cap. ol.)

. . . et eques ab consule immissus Tuscos fundil, fu-
gatque: eadem hora duo exercilus , duaeque potenlis-

sitnae et maximae finilimae gentes superalae sunt.

(Tit. Lie. lb. Lib. II. cap. S3.j

Sequenti die versus urbem ducenles exercitum, ad
sedecim ab xirbe stadia, monlem Janiculum , e quo
conspici Roma potest, occupant. . . .

(Dionys. Ilalicarn. lb. Lib. IX, cap. o82j

At ea manus Elruscorum quae Janiculum montetn

occupaveral, quoniam domo nulla submillebanlur aii-

xilia, decrevit praesidio decedere: noctuque motis ca-

stris Veios peliit , . , . . Ubi nulli supererant ho-
sles, dirulo casiello, mililes cum spoliis in urbem re-

versi sunt . . , . .

(Diouys. Ilalicarn. lb. Lib. IX. pag. 58o)

(17) Sed tunc pascebant herbosa Palaiia vaccae,

Et stabanl humiles in Joris arce casae.

( Tibul. Carmina. Lib. II, El. V, v. 25.)

Venil, (}iercii}es) adinviclosperorosa Palaiia jnontes,

Et staluit fessos fessus et ipse bores.

(Propert. Carm. Lib. IV, El. IX. v. 3.

J

f18) Quariae regionis Palalium, quod Palantes cxim

Evandro venerunl. qui et Palatini et Aborigenes ex
agro Rheaimo

,
qui appellatur Palalium ibi consede-

runt. Si'd hoc alii a Palaiia uxore Lalini pularunt.

Eundem hunc locum a pecore dictum pulani quidam.
{Varro, De Ling. Lat. Lib. .IV. pag. 1061.)

Oppida aulem in quibus primum habitarunt Abo-
rigines, pauca aelate mea supererant: plurima bellis

aliisque pesiiferis calamilalibus oppressa, desolata sitnl.

Erant aulem in Realino agro, non longe ab Apen-
ninis monlibus, ut auclor est Terenlius Varrou iAn-
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tiquitalibus; aberanlque a Roma, quae minimum, iter

unius diei : eum ego secultis, dicam horum praecipua.

Palalium viginliquinque stadiis dissitum a Reate, urbe

Romanis mine qnoque prope viam Quinliam habilata.

(Dionys. Halicarn. lb. Lib. I, pag. 11.)

Huic oppidulo a vetere palria (Arcades) nomen im-

ponunt Palanlium: nunc vero Palatium a Romanis di-

cilur, corrupla voce injuria temporum
(Dionys. Halic. lb. Lib. 1, pag. 2o.)

Arcades his oris, genus a Pallante profectum.

Qui regem Evandrum comiles, qui signa secud,

Delegere locum, et posuere in montibus urbem,

Pallanlis proari de nomine PaUanieum:
(Virg. Aeneid.Lib. VllL)

Caelerum Hercules post Liguriam Tusciam quoque

emensus, cum ad Tiberim devenissel. caslris iocum coe-

pit, ubinunc Roma est; multispost aelatibus a Romulo
Marlis fiUo condita. Tunc vero Aborigines exiguum

quoddam oppidulum in colle qui nunc Palatium vaca-

tur, incolebanl.

(Diod. Sic. Riblioth. Hist. Lib. IV, cap. XXI.)

Palatium vero nemo dubitaverit. quin Arcades ha-

beal aulhores-., a quibus primum Pallantenm oppidum
conditum: quod aUqunndni Afiorigenes habitarniit, sed

propter incomodum vicinae pahtdis. quam praeterfluens

Tyberis fererat, profecU Rente poslmDdun rdi(inerunt.

Sunt qui velint a Ralulilnis oviuin, mutata Utera, vel

a Pah pasiorali Dea, out (ut Silenus probat) a Pa-
lanto Hypeiborei fiiiq,, quam Hrvules ibi compressisse

visus est, nomen monii adoptnlum.

(Jul. Solini, Polyhistor. cap. lLp.8)

Palatium, idesl mons Romae appellatus est, quod

ibi pecus pascens batare consueverit; Vfl qiind paJare,

id est errnre ibi pemdes solerent. Alii qnod Hy\terbo-

rei filia Palanto hnbitarerit, quae ex Hercule Lntinum

peperit. Alii eundem, quod Pallas ibi sepuhus est, ae-

slimant appelltiri.

(Festus, De verb. vel. signific. Lib. XIV, pag. 1183)

Evander Areas [nil, nepos Pallanlis reqis Arradiae....

dimissa provimia sua vcnil ad Italiam. el pulsis Aho-

riginibus tenuil lora, in quibus nunc Roma at, el mo-
dicum oppidum. fundarit in monie Palnlino. Hie au-

tem nions Palalinus, secundum Virg'lium, n Pallante

avo Ecandri est dicius,, secundum Varronem et alios,

a filia Erandri Pnlbmiia ab H'-rcnle vitiwa, ei poste.a

illic sepulla; vel certe a Pallante ejus filio illic Sfpulto.

Alii a balalu ovium, Ralnnifum volnnl dictum: el

exinde per anlisiichon Palantenm dictum. Seil si a ba-

latu hoc nomen veneril, I'a, Innga est, smit et Mnr-
lialis potiit plerumque: si aulem a Pallante, Pa, bre-

vis est, ut earn ponil ubique Virgilius secundum suam
opinionem.

(Servius in Aeneid. Lib. VIII.)

(19) Praeterea intra muros video portas diciinPa-
latio Mucionis a mugilu, quod ea pecus in Bucitatum
antiquum oppidum exigebant.

(Varro, De Ling. Lat. Lib. IV, pag. 1073.)

Romulus Jovi Slatori , apud porlam Mugoniam,
quae in Palatium e via Sacra ducil.

(Dionys. Halic. lb. Lib. II, pag. 114.)

Mugiona porta Romae dicta est a Mugio quidam
,

qni eidem tuendae praefuit.

(Festus, De Verb. Vet. Signif. Lib. XI. pag. 1168)

Tarquinius Prisc.us ( habilavit ) ad Mugoniam por-

lam supra Summam novum viam,. . . .

(Jul. Solini, Polyhist. cap. //. p.l3.)

(20) .... fusaque est ad velerem portam Palatii.

Romulus . . . , Jnpiler tais , inquit, ]ussus avibus

hie in Palatio prima Urhi fundamenia jeci:

(Tit. Liv, lb. Lib. 1. cap. 12.)

Inde pelens dextram: Porta est, ait, ista Palatl;

Hie Stator, hoc primum condHa R"ma loco est.

(Odd. Trist. Lib. Ill, El. I.)

Ariete oaeso - Hoc sacrificium in janua Palatii fiebat

festis diebus.

(Servius in Aeneid. Lib. Vll.)

ARM.VTA CINESE

Soldato mantcliou. Tigre di guerra

L' armata Cinese conta (iirca 900.000 uomini; vi

sono neir armata, dei Cinesi, dei Tailari, dei Man-
tehoux, dei Mogolli, li Manlchoux sono li meglio i

soldati. f

I loro cannoni sono molli grevi, ma portano mol-
'

to loiitano. Li Cinesi lianno un singdiar modo di

combatlere; essi agitaiio delle bimdiere rosse o gial-

le per sfidare il nemiro, provocarlo al combaltimen-

to, e per dar coraggio a loro stessi. Hanno dei fucili

a miccio, e delle grosse carabine o ginffhals , di set-

te piedi e mezzo di lungliezza, che potigono inbat-

teria, o che mnnovrano in due: 1' uno sostiene il can-

none sulla spalla, 1' altro mira c da fuoco. Lanciano

inolire delle IVeccie, e frecrie infiincale.

Li soldali Tartari, considerali li piu formidabili,

hanno delle armi antiche , e portano un cappello

tondo , ed uno sciido sul petlo •, una giberna
,

un lungo fiiciie e delle freccie. In coiifronlo ai Ci-

nesi sono gli eroi dell' armata, ed iiispirerebbero ti-

more se non si fossero visli 0|)erare sul campo di

battaglia; sono per lo piii grandi e forti.

Le truppe, marciano nel [)iu gran disordine, co-

me una banda di veri briganti, sono tutte armate di
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lancie e fucili a miccia; opni soldato porta inoltre

r ombrello e la lanterna. Un soldato Europeo fira

almeno venti colpi meiUre il cinese ne lira uno. Per
spedire qualo.he soldato devono vessarsi molte fami-

glie, giacchi^ bisogna sapere die il fante cinese non
cammina, ma si serve di un carro; il cavaliere si stan-

cherebbe troppo di andare a cavallo, e si serve di un
carro; infine il cavallo guerriero non sa portare la sua

sella, e per porlare le sue bardature si servono an-

cora di un carro; cosi che per la partenza di 300 sol-

dati, spesso vi vogliono 1000 uomini di servizio.

Non basta, i prelesi difensori della patria sono

tanti briganti che saccheggiano 1" onesto cittadino an-

che nella sua casa.

I soldati scelii dell" armala imperiale sono i tigri,

il cui costume zebrato e simile in vero all' animate

Zebro; questi sono li clowns dell' armata Cinese, e

non i soldati piu inliepidi; saltano con una agilita

sorprendente. Li mandarini si divertono molto colle

loro singolari evoluzioni; e non vi h festa che non
vi siano le nianovre dei soldati tigri.

ERNESTA

RACCONTO

(Continuazione V. pag. 320j

XL

n distacco.

Nella pii fervorosa preghiera che innalz6 a Dio,

perch^ la degnasse di un tenue raggio della sua lu-

ce, trov6 Ernesta il molivo della sua risoluzione.

Fatte le piij sotiili investigazioni, venne in coiiosci-

mento che la faniiglia che le si era spontaneamente

profferta, era la piii ricca del monte Libano e for-

nita di tutte quelle egregie qualita che in persone

cattoliche si possano dfsiderare; onde ferm6 di an-

dar con essa. Non sapea pero trovar parola per pren-

dere licenza dall' amorosa Vfilova ,prHve(lendo di quan-

to dolore le dovesse riiiscire 1' annunzio della sua par-

tenza. Fattasi animo fu da lei, e notificolle la sua vo-

lonta. Pensi ognuno qual fosse il dolore della pieto-

sa vedova nell' udire la presa risoluzione di partire.

Non pote rattcnere le lacrime a si trista novella, n^

polea pensare di dover fra poeo rimaner priva di si

cara ed amabile coinpagnia che di lanto conforto avea

consniato la trisiezza del suo vedovatico. Onde colla

piu passionata eloijiienza esorlolla e pregolla a dover

rimaner seco, a non cercar di nuovo amarezze e pe-
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ricoli, a risparmiarle questa non meritata ambascia,

aver lei tut to posto in opera per procacciarsi il suo

affetto, averia amata con il plu tenero amore di ma-
dre, non averle iiianim;ii falto niaiicnr nulla che ren-

desse la vita ag'iata e conlenta, ad cssa esser riser-

bate tulle le sue ricchezze dupo la sua morte. A que-

ste liberali eil amorose parole rispose Ernesta colla

piu sentita gratitudine. QiiiniJi le spose con tanta

forza e chiarezza tutte le ragioni che la spingeano a

ritornare in patria che la pia vedova ne rimase, ben-

che a mal suo grado, pieriamt^nle convinla. Oude la

virtuosa Olandese si liceuzio da essa spargendo le

pill calde lacrime di tenerezza e di riconosceiiza, e

rendendole i piu vivi rini^raziamenli dei solenni be-

nefizi che a piene mani le avea versato in seno, e che

non avrebbe diinentiiato u;iammai (iiiche le fosse ri-

masto uii alito di vita. Si tolse poscia dal collo una

piccola crocelta di oro che vi teuea appesa e la do-

no a lei, come afiettuoso riror.lo e tenue pegno

deir eterna sua gratitudine. Piangea fraitanto anch' es-

sa r afflitta vedova e non sapea spiccarsi dai soavi

amplessi di Ernesta, in cui sperato avea di Irovaie

la consolazione e il sostegno della sua vexhiezza.

Impresso un ardentc bario sulla fronte del suo figliuo-

lo e provvedendoli di buona somma di danaro e di

quanto potesse loro far bisogno nel viaggio ed au-

gurando ad essi prosperevol cammino ed ogni piu

felice avvenimento, si riliro nelle sue stanze traQlta

nel pill vivo del cuore da si amara dipartenza.

Appena si sparse in Antura la notizia che la vir-

tuosa straniera anclava via, ne fu ogni persona co-

sternala e molte corsero ad ahbracciaria, a deside-

rarle un viaggio propizio, ad ofTnrle qualche segno

del loro affetto e della loro vener^izione, ed alcune

vollero ad ogni modo accompagnarla per lungo trat-

to di strada.

Giunta Ernesta con la ricca famiglia del monte
Libano a Sidone e trovata prontala nave, imbarcossi

per r Europa. Saluto da loiitano quelle alpestri vette

della Siria illumiminate ancora dall' ultimo raggio

del sole cadente, fra le quali Irovato avea generosa

ospitalita e tranquillo ricovero, e rivolgendo fjli oc-

chi al cielo affidi tutta se stessa e il diletto figliuo-

lo alia protezione di Dio e di colei che e 1' astro se-

reno dei mari.

Dopo alruni giorni di prosperoso viaggio, all' ap-

pressarsi di purpureo tramonto sentirono all' impro-

viso un fremito, un lungo e orrendo tuono, un cupo

boato che si distendea lentameiite sul mare e bron-

tolando moria. A tal novita compresi di paura i nuo-

vi viaggiatori corsero dal capitano, il quale disse loro

che eran gia vicini alia Sicilia e che quel rumore
veniva dall' Etna. Aguzzarono allora lo sguardo vi-

dero da lungi quel monte di fuoco che innalzava glo-

bi di fumo e di faville al cielo e con ispaventoso fra-

casso lanciava all' aria divelti pezzi di monte e lique-

fatti sassi, e di ardente lava ricopriva i suoi flancbi

e inondava le circostanti pianure. Maravigliati a si

bello e sublime spettacolo di natura vollero smoatare

in quell' isola e visitare le principali citta che 1' ab-

bellano.

XII.

La riconoscenza.

Rimessisi in cammino dopo alcuni giorni lietamen-

te passati in Sicilia, prima di entrar nell oceano voi-

le quella famiglia del monte L'bano che viaggiava

pill a diporto che a vero interesse alia volta dell' Iq-

ghilterra sostare per vedere Gibilterra e la famosa

sua forLezza. Pigliarono grainlissimo piaf-ere nel con-

templare I' amena postura di quella citta, la bellezza

degli edifizi e delle strade, la vivacita dfe traffici e

d6 commerci, la moltitudme di foreslieri, le nuove
fogge di vestire, le variate costumanze. Entrarono

in quell' immenza ed inespuanabd rocca che s' innal-

za gigante lino a 1300 pietli dal mare; si misero per

quel lurighi ed oscuri corridori, discesero in quelle

vasle sotterranee caverne, visitarono quegli ampi sa-

loni ripieni di vettovaglie e di munizioiii, ammiraro-

no quelle formidabili artiglierie che stanno a guardia

e difesa dell' oceano e del mediterraneo.

Lasciata Gibilterra e valicato lo stretto, senlissi

Ernesta agghiacciare il sangue nelle vene ripensando

a quell' africana nave, su cui avea dovulo "salire ia

quel luogo e che ancora le rinnovava nel pensiero

la paura. .Ma oh! quanto era diversa ora la sua condi-

zionel Allora in mezzo a feroci ladroni che la guar-

davan sempre in cannesco e minacciosi, ora in seno

di un' ottima famiglia, trattata signorilmente e ricol-

mata di genlilezze e di favori; allora colle piu fu-

neste immaginazioni per la mente, ora tra le piu lie-

te speranze del cuore.

Arrivati all" imboccatura del Tago approdarono a

Lisbona, dove passarono alcuni di per ammirare la

magnificenza di quella citia. capitale del Portogallo,

po|)olala da piu di 250.000 abitanti. Visitarono ap-

presso i porli francesi di Bayonne, di Bordeaux, del-

ta Rochelle, di Vannes, di Brest, di Cherburg, e di

Boulogne, sicche quel viaggio allietato da un cielo

sempre ridente, favoreggiato da un vento sempre in

poppa, riusci a tutti di meraviglioso ddetto. Da Bou-

logne dopo un breve corso giunsero al porto di Ca-

lais, donde sei anni innanzi era partita I' ingannata

Olandese per trascorrer tanto mare, per andare in-

contro a tanti travagli. Appena smontafa corse su-

bito Ernesta al tempio per rendere le dovute grazie

al Signore per si lieto e felice viaggio che le avea

concesso, per la generosa famiglia che le avea date

per compagnia ed aiuto, per averia scampata da tan-

ti pericoli, sostenula in mezzo a tante disgrazie, con-

servatole il diletto figliuolo e ripostala fuor d" ogni

speranza in quella terra, dove non credeva di ripor-

re piu il piede.

Trattenutasi un giorno co" suoi compagni di „viag-

gio a Calais, non potendo piu reggere agli acuti sli-

moli che la pungeano, di correre a rivedere la ma-
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dre, prese commialo da loro. La riconoscpiite Olan-

dese non seppe trovar parola per esprimere i senti-

I
menti di gralitudine e d\ aHVllo die le riempivano il

seno, ma parlarono assai eloquentemeiile le oalde la-

I crime die a rivi le scorreario per le guaiide iiel di-

staccarsi dai reiterali e cordialissimi alihracciamenli

di quella si spleiidida e caltoliia I'amiglia. La quale

provo infidito dispiacere nel vedersi priva di si cara

persona, delle ciii belle virlii era slala sominaiiienle

edifleaUi e della cui piacfvole conversazione si era

mirabilmente giovala e compiaciula.

xin.

Il fine del travagli.

A chi foeosnmenle anela al termine de' suoi desi-

deri, ogni inciampo e uii colpo mortaie, ogni indiigio

e un' agonia, ogni ora e uii secolo. Era pi'oprio il

caso di ErnesU ad ogni piecola difficoila che s' in-

contrasse, a ogni breve dimora che si faeesse, ad

ogni islante ehe passasse. Le tardava mill' anni di

giungere a Bruselles, dove credeva di ritrovare la

madre. Scopt^rla finalmenle da lungi la desiata citta

trasalio di gioia, divor6 cogli occhi la via e si strin

se affeUiiosainenle al Sfno il sue caro Bertino, come
volesse traborcare in lui la plena delT allegrezza che

r inondava. Enlrata nella capilale del Belgio corse

con ansia affunnosa alia casa della madre. Ma qua!

fu la sua maiaviglia all' udire che gia da gran tem-
po si era ncondolta ad Amsterdam e non si erano

pill sapuLe di lei novelle! Senza frammetter dimora
alcuna si parti da Bruselles e diresse il suo cammino
alia volta di Amslf-rdam.

In mezzo peio all' accesissimo desiderio che la co-

cea di riahbrai'ciare la sospirata genitiice e gli af-

fettuosi pareiiti. veniva a quando a quando a fune-

starle le sue ridenti e vaglieggiate immagini un te-

tro pensiero the le annunzias-a esser gia sol terra co-

lei, che tanio avea invocato e desiderato. Onde piom-
bava in una |)rol'onda malinconia e non vedeva il mo-
mento di lilrovarsi nella nativa sua terra.

Amsterdam cilia capitale dell' Olanda fahhricata

su palafitte siede in riva a! mare del sud sul Zuvder-

zee air imboccatura dell' Amstel abitata da 20().000

persone. Fioriscono in essa mrabilmente le nianifat-

ture di ogni arte e mesliero, i lavoi-ii, i traflici ed i

commerci. Corruno a versarle in sitio da'la Germatiia,

dair Inghillerra, dalla Spagna. dal Porto^allo. dalla

Turchia e sino dall' Indie ogni maniera di merci , di

derrate, di droghe e di aromi (I).

Al nvedere la diletta patria non e a dire quali af-

felti si suscilassero in cui)rc alia fortunala Olandese,

che dopo si liinga assenza e dopo tante fortunose vi-

cende li-'nlrava nelle patrie contrade. Le parve piu

sereiio il cielo, piii fulgido il sole, piu dolce I aura,

piu grande la cilta, piu belli gli edifizi, piu ample
le piazze, piu popolate le vie, piii ricchi i magazzi-

ni, i foudachi e le bolteghe, piu operosi e lieti glj

abitanti. Rimiri da lungi il campanile che torreggia-

va vicino a la sua casa e nell' ebrezza della gioia le

invIA un saluto con (jnelT alTetto con cui I' esule da

r estremo addio alia palria die s" allontana. Nel tra-

scorrere le slrade di Amsterdam di tralto in tratto

si avvenia con qiialche rompagna de' suoi puerili tra-

slulli, delle giovanili allegrezze, de fidenii colloqui e

delle rosale speranze, ma I' ansia di rivedere il ma-
terno aspetto la spingea innanzi senza lar loro driz-

zare ne un salutevol cerino, ne un amica parola.

Air appressarsi alia natia sua abitazione senii bat-

tere il cuore con tania celerita e tant impeto che pa-

rea le scoppuisse in petto. Posto appena il pie tre-

pidante entro la soglia, ah madre mia! esclam6 al-

largando le braccia e correndo di volo verso la ma-
dre che era stata la prima ad incomrare. Al nolo suo-

no df\U\ voce, al ravvisare le patite sembianze della

compiania figliuola, mettendo un aculo grido di gio-

ia ah! fiiilia mia! le dissi e le si shincio amorosamen-
te al collo, ed ivi strettamente abbracciata e lacri-

mando per I' allt-grezza si stettero lunga pezza sen-

za poler profenre piii parola per la .soprabbondanza

del gaiidio ond' erano ripiene.

Sedato quel lumulto d' afletti e ricomposti gli ani-

mi, si rivolse la madre di Ernesta al suo nipoiino e

se lo strinse piii volte al seno a gli die mille baci, e

veggendolo creseiuto tant' alto e si vigoroso e giovia-

le e vispo n' esultiS grandeuiente in suo cuore.— Ma
perche fuggire cosi ceiatamente? doniaudo i|uindi ad

Ernesta. Se sapesti le amarezze che io ho provato, i

giorni di pianio e di dolore che io ho trascorsi. . . E
del tuo marilo die n' e avveimio? Dove se stata in

tutio questo tempo? Pen^lie veggio, Gglia, mia cosi

illanguidita la belta del tuo volto? In che disgrazia

tu se caduta.'' ... A tutte quesle dimande, delle quali

r una non aspettava 1 altra, rispose brevemenle Ernesta

con infinila maraviglia della madre che non si la-

sciava sfuggir parola.

Dopo averli ristorati di buoni cibi e di generosi

vini li condusse la pietosa mailre in una mo lesta cap-

pelluccia in cui ardeva una lampada dinanzi ad una
pi'Tola statua d' argento di N. S. Immacolata. Si git-

tarono tutte e tre innanzi a suoi piedi, e colla piii

tenera divozione e colla piii cordiale riconoscenza rin-

graziarono la celeste regina di tanti benefizd e si se-

gnalati che avea loro conceduto.

La maltina appresso furono alia chiesa, dove fu

recata quella statuetta d' argento per isciogliere il ve-

to. Assisiettero ai divini misteri e comnnii^atesi del

sanlissnno corpo di Cristo e rese solermi grazie a Dio,

alia Vergine e a' santi protetiori rilornarono a casa,

dove passarono quel di e moiti altri in continue fe-

ste e visite e rallegramenti di parenli e di amici e

non dimenlicarano giammai per tutta la vita che

Chi fida nel Signore,

II Signor 1" aiutera.
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INTORNO ALLA TALPA COMUNE

NOTA Dl FRANCESCO BALDASSINI

(Conlin. V. pag. 318).

Gli occhi della Talpa, la quale nello stato di em-
brione li possiede nello stiilo iiormale degli allri Mam-
miferi, e die nnlJo stato aduUo si cangiaiio siiio al

non essere (luasi piij visibih, mostrarebbero che la ro-

Stante privaziotie ilella luce, e la loro conseguenle

inerzia, deve averli riotevolmeiite modificati da non
polertie ()iu sopiiorlare le impressioni, e perci6 si so-

no riroperli dei loro teguineiiti. In iin caso di tale

natura, e sotto un tale aspetto, poirebbe ammellersi

la forza dell'abitudine, rapace di alterare la tuiizione

dell'organo, non perche qu^sto sia per natiira iinper-

fetto, ina perche e reso tale di poi dal getiere di vita

a cui ^ destinato.

Considerando Virey (8), anche in riguardo agli oc-

chi delld Talpa, questo potere atlnbuiio da alcuni

air influenza delle (ir.oslaiize, lo riguarda assurdo e

privo di ogni I'ondanit'nlo , nondimtmo alTenna che

« la nalura, in (irincipio, ha dovulo produrre e co-

« ordinare ie specie per quelle determinate funzioni

« e siazioiii sul globo con una mcravigliosa previ-

« deiiza ; in seguilo accord6 a ciascuna di queste

« razze il potere di niodifn'are, e di variare, a norma
« delle circostanze, la loro struttura entro certi li-

« mili )). Qaalunque pertanto siano stale le disposi-

zioni primitive della nalura, sara \mr6 sempre dimo-
strata la polenza delle circostanze nel modificare ia

qualche parte 1 organismo degli esseri, a norma delle

stazioni ad essi attribuite sul globo. Poicbe, se le spe-

cie stesse avessero ricevulo dalla nalura il polere di

modificare se stesse in forza delle circostanze, se male

non avviso , saranno poi sempre queste circostanze

medesime le quali coslringeraiino le specie a servirsi

del potere ad esse aliribuito dalla nalura, e perci6 a

modificarsi. Non sara una Irasformazione di una spe-

cie in un altra, sino a nascoiidere il suo tipo primi-

tivo, sara per6 sempre una alterazione, o mouifica-

zione in parte di un qualche organo, e delle rispet-

tive sue funzioni, le quali cose, comuiique avvengano
entro alcuni limiti delerminali, non mostreraimo pert)

meno reale il principio in genere di Lamarck e di

GeofTroy sul polere che lalvolla esercita rinfluenza

delle circostanze. Polraiuio muoversi duhbj in qual-

che modo fondati sulla enliUi e sulle eslensione di

queste modificazioni operate siigli organi; ma giam-
mai sul fatlo in genere in forza delle cause accenna-

te. Una funzione costanlemenle alterata, puol'arsup-

porre moditlcalo allresl I'organo che la presenta;

mentre non lulti gli osservatori consenlono che su-

perUciale ed esleriore sia I'alterazione awcnuta. Poi-

chfe il nervo ollico che visdjile esisic nella Talpa quan-

do e nello stato di embiione , e sul quale discordi

sono di poi gli anatomici circa alia sua esistenza, al-

lorch^ k adulta ; mostrarebbe cbiaramenle che la

modilicazione avvenuta nell' organo della visione di

un tale Mammifero fosse ben altro che superficiale
,

subito che si 6 resa capace di farlo sparire, o alme-

no di ridurlo a tale da non essere piu riconoscibile.

Tanto e vero che in ogni tempo si e riconosciuta la

polenza deU'abitudine nel far variare le funzioni or-

ganicbe, e che non senza ragione si e detto , essere

1 abitudine una seconda natura

(Continua)

(8) Virey, Philnsophie de

chap, 1,, pag. 236.

V Hisl, Nat. Hire 3.,
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LA CAC.CIA AI LLPI

AGRicoLTURA. — 11 catlivo tempo ci confina nell'in-

terno della masseria-, adoperiamolo a visitare il bestia-

me, a studiare alcuna delle question! die si riferiscono

ad esse. Incominciamo dal pecorino.

Le fine lane di Francia, Sassonia e Spagna ave-

vano gia a rivali quelle che si spediscono dall' Au-

stralia: or ecco che gl' Inglesi s' appreslano a susci-

tarne altre in un nuovo punto delle immense loro

colonie. Hanno or ora trasportati al capo di Buona

Speranza trentaquattro montoni scelti. di quella ma-

gnifica specie di merinos che viene educata nel di-

partimento della Senna in Francia. Cosi pure erano

di Francia Ic diciotto pecore vendute a certo Salting,

ricchissimo possidente-pastore d' AustraUa. Quest' A-
bramo della quinta parte del mondo vede oggi il nu-

mero delle sue bestie pecorine superare le venlicin-

quemila.

Segnale di buona costituzione nelle pecore e, in

generate, in tutti i quadrupedi, h il dorso perfetta-

mente diritto, non formante tra le spalie alcun avval-

lamento. La ragione sta in ci6 che negli animali che

hanno il loro punto d' appoggio su quattro membra,
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la colonna vertebralc serve a cosi dire di leva sten-

dendosi dalla testa al bacino, e destinata a portare

un grandissimo rarico ad essa sospeso. II diaframma

separa in due cavita U complesso di tutte le costole,

la gabbia ossea: imaginerete il peso cb' ha a soste-

nere, cjuando saprete che gl" iiitestirii nel monlone

son lunghi veiitotto volte il corpo, e nel bue ventitre!

II dorso deir animale vivo e dirilto a vedersi a

inotivo dei niuscoli che lo gueniiscono: ma guardate

lo scheletro! E iallo a volta, come un ponte sospeso,

disposizione adotiala dall' arohitetto siccome la piu

accoficia perche abbia a resistere al peso. — II dor-

so retlilineo negli animali vivi garantisce una si'hie-

na disposta a voita; il dorso avvallato non ofFre al-

cuna sicurezza. Con questo, per esempio, s' ha a te-

niere che gl' intestini, non essendo ben sostenuti, non

ricevano scosse: I' animale non digerisce bene, a mo-

livo degli stiracchiamenti dei tessuli vascolosi e ner-

vosi. Lo scompaitimento che separa le due cavita e

lespinto dal peso degli organi addominali e dispula

nella cavita anteriore lo spazio riserviito ai polmoni,

che nelle pecore precisamente soiio piccolissimi.

Or veniamo ai buoi. Vuolsi riabilitare la loro re-

putazione di animali lenti e inelti al correre. La scor-

sa state alcuni fabbricalori di zucchero di Valencien-

nes immaginarono di spingere a trolto una coppia di

buoi suila strada maestra che mena a Denain. La di-

slanza di nove chilomelri che separa quelle due citta

fu percorsa in cinquanfAquattro minuti da que" grossi

corridori. Parliti da Denain alle quallro del mattino,

entrarono trionfalmenle innanzi le cinque nel cortile

d' un albergo ove dovea consumarsi in un banchetto

il denaro d' una scommessa. II loro proprietario s' era

ripromesso che non impiegherebbero piii di un' ora

a percorrere quello spazio; eglino risposero nobilmen-

te alia sua fiducia.

Gli agronomi menarono gran rumore a simil nuo-

va. « Ci vorran pero sempre, essi dicono, dei cavalli

pei trasporti oltre i confmi della masseria, e per quelli

che han luogo allorcbe la terra e coperta di neve.

« Pu6 darsi; ma quando si pensi al gran costo del

mantenimento dei cavalli, agli accidenti cui vanno

soggetti, al diminuire del loro valore coll' eta, di leg-

geri comprenderassi il vanlaggio del surrogare con

buoi veloci due o tre quarti dei cavalli da tiro esi-

stenti. Qual diflerenza nella rendita d' un anno per

un massajo che manliene da venti a ventiquattro ca-

valli che passano oziosi nelle stalle ben cinque mesi

dell" anno, se tenesse dieci soli cavalli e ingrassasse

venti buoi!

(Dal Calendario del Campagnuolo)

PITTl'RE DEL LIPPI IN SPOLETO

{.Conlin. e fine v. anno XXIV pag. 143 ).

E per verila il pensiero di quel misterioso Transilo

e parlo di Dantesca immaginativa. E se alia sublime

tnestizia del patetico soggetto ed alia sforlunata con-
dizione del dipinto profondamente si riflelta, necorre
all" animo un sentimento di ammirazione misto a dolce

nel vedere tanla meraviglia dell' arte ormai guasta e

malconcia (1827^. E non e cosa indecente nel bel

mezzo della parete del coro quella gran niacihia ovale

mancanle alTatIo di colore? E come se cio non bastasse

a daimo della povera Pittura, essa e irafitta da due
cardiiii ciie sostengono aleuni serici apparali, i quali

tolgono la veduta della princi[iale figura cbe e 1 im-
magine di Maria SS., forman lo cosi uno squarcio san-

guinoso nel mezzo della Gsonomia del gran quadro.

Confj liaiiio per6 nelle ohiarissime persone addetle alia

custodia del tempio che si adopereranno alia ripara-

zione di tale monumeuto (1;, e basti dal canto mio
questo cenno sulla importanza delle esposte pitture

,

lasciando ai piu degli a[)prezzatori delle glorie patrie

la compiacenza di tesserne compiuta istoria e conve-

nevole elogio , dovendo io rivolgere il mio discorso

alle opere dello Spagna.

Di maestro Giovanni di Pietro Ispano detto Spagna
ignotlsono i natali. Contemporaneo di Pielro Vannucci

abito lungamente Perugia, si stabili quindi in Spoleto

ove mori circa il 1530 lasciandovi onoralissiraa e per

molti anni superstite la discendenza. Ne ad errore mi si

altribuisca il classificarlo fra i pittori del secolo XV

,

sebbene lo sopravvanzasse di molti anni vivendo, per-

che gli studi dello Spagna e la forza del suo talento

piu in la non si estesero dell' antico metodo diligente

e timido di quei maestri che il precedettero. Le noti-

zie , die troppo oscuramente ci tramando il Vasari e

poi r Orsini, speriamo vuder ricbiamate al pia presto

merce le indagini del nostro zelantissimo Cavalier

Pietro Fontana, membro della deputazione ausiliaria

delle belle arli in patria,

Rarissime sono le pitture dello Spagna •, e pero in

sommo pregio aver debbonsi. Certamente sue so-

no quelle menzionate dal Vasari nella Chiesa della

Madonna degli Angeli sotto Assisi , e le altre molte

per assertiva del sullodalo Cav Fontana esistenli nella

Spolelina roeca e nelle vicine castella di Arone e Mor-

gnano , oltre le due applauditissime tavole 1 una di

Monlesanto in Todi , i' altra ai Zoccolanti di Narni.

Ma quelle die in autenticita ed interesse storico su-

perano a mio credere !e altre, sono le pitture a fresco

nella tribuna della parroccbia da S. Giacomo poche
miglia lungi di Spoleto; e di questo capolavoro a mag-
gior fama dell' Arteficc desidererei partitamenlc fame
la descrizione: tanto piii che in oggi vediamo per lo

iiidi'lesso zelo di quel reverendo parroco ristbrata ed

abbellita la cliiesa, e che le pitture stesse, sebbene de-

formate da spessi ritocchi, ponno sperare di ricompa-

rire ben presto ravvivale alia pubblica devozione.

L' omaggio pero che io debbo al lodevole zelo del-

r illustre Magistralo Spoletino, il quale si mostrt) ani-

matissimo
, per la ricerca e la conservazioiie delle

pitture dello Spagna, esige cbe io parii primieramente

di ([uella bellissima immagine della Madonna con va-

ri Santi, tolla, loro merce, all' obbrobrio e dal van-
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dalismo , tlisUiceaiulolii da uii rniiro della rocoa
ove pericolava, e posandola votierata e sicura ntiiraula

comujiale dul puliblico palazzo. La pnca rillessione

che iiegli aiini addii'tro si era [)<)Sla nelli- piUiiro dello

Spagna, fece nasccre molle <|U('stioiii sulla maiio ori-

{jiiiale di (pn'sia pillura, attriljuita un tempo a Piolro

Perugino, (; clie noi ci gloriatno restituire all' autore
di ciii si parla.

Quaiido mi (^ dalo osservare nclla provitieia dcl-

r Uriibria piUure di lal oaratlerc e di aminiiarnc: 1' ele-

gaiiza dello stile e 1" iiigegno dcgli autori di cui igno-

riamo le sriiolt; e persino i noini , ma ricoiiosciamo

(Jt-r CDetani'i del Peiugiiio Viiuiuicii , io mi adirerei

contro r Orsini, il quale imitando il parzialissiino Va-
sari forma di lali arlefici un alhero genealogico di

scuola pciMgiiia, foiidaiidone lo slipite sul cervello

del Vaniiuiei, c dilalandoiiH i tortuosi rami per le

varie province d' Il.ilia i! direi (juasi d' Europa, ron-

dotto iu errore il rispetlahile Mografo da una cerla

cnnformila di stile, che sul cadere del secolo XV, dai

molli cgregi pitlori vedesi praticaio. Tale somiglian-

za per6 iion provenne in loro dallo aver tutli sludia-

lo alia medesima sought, da! gusto generate di una
nnzione in (juell' e|ioca sopra Ic.altre cultissima: gu-
sto fondato suUe dollrine egualmente diffuse ed ap-

profondito |)er tutta Italia, Avvegnacclie una stessa

lingua, una stessa [loesia, un medesimo raffinamento

di coslumi regnava nelle capitali e nelle province, e

col lusso delle belle arti le faville del genio vedevan-

si risplendere in tulta la estensione del nostro classi-

co suolo. Mi si perdmii questa digressionc in favore

di tanti eccellenti pittori, i quali nati e formati sotlo

umile letto, vissero quasi oscuri nello interno delle

province , arriccbite e rese illustri un tempo per le

loro faticiie mediante la generosita de' nostri avi: le

quali provincie, mi si permetta il dirlo , or vediamo
per malaugurato consiglio di avarizia ogni di piu squal-

lide e spogliate di que' modelli d' arte, alio sviluppo

de' nascenti ingegni della sludiosa gioventu colaiito

proficui. E se mi son fijtto ardito di mostrare cbe la

conformila dello stile fra pittori di quell' epoca non

costituisce coiiformita di scuole e di maestri, ci6 feci

per dare alio Spagna quel pregio di originalita che

gli si lorrebbe, considerandolo pedissequo del Vannuc-

ci, alia cui perfezione , convengo , non giunse mai ,

sebbene piu morbido , piu sciolto e piu gentile io

il ravvisi.

Non intendo percic'i in verun modo diminuito il me-

rito del Vannucci. che hastA solo a crcare e sostonere

una relebratissima scuola; come non sono per con-

trastare una cerla analogia dello Spagna col Perugino,

ma piu iii vi:> d' imitnz.ioiic che in conformila di stile;

analogia nero non cnslaiite a segno di dovcrlo credere

suo disicpolo. L per tal modo scegliiiva lo Sp.igna

forme dillereiiti da quelle di Pietro , che nelle due

sopradette tavole di Todi e di Narni da me vedute

alia sfuggila, e che trovai bcllissime sehhene ne igno-

rassi allora I' sulore, volendo io indagaie a caso qml
I'osse, imn certo nella scuola Peruginesca mi sarehbe

corso il pensiero a rinlracciarne il nome: tanto lo sti-

le generale del brillante e largo dipinto me ne sem-

br6 da que' prineipii Inntano.

Quanto pregevoli! dello Spagna fosse lo stile, sem-

pre piu robuslo nei lavori ad olio, dovra ricercarsi a

luogo a hiotro nel percorrere i suoi ilipinti. Parti ca-

ratleristiche in generate ne sono colori vivaci e teneri

per lo piu cliiari snpra altri cliiari, poelie tinte brune

saporite e cable; modica la forza dell' ombre; carnoso

nei nuili, molle nelle giunture, alijuanlo csile nelle

sagome dei putli. Ai voiti soavi e pieni unisce delicate

e hionde carnagioni
,

gialle e lunglie capiglialure. I

suoi panneggiamenti sono bene st-elli e variati , con

jtieghe facili. Non azzarda svolazzi, ma si sludia con

fasce e bende getlate al vento dare una maggior li-

berta e movimento agli oggetti.

Tale si mostra lo Spagna nella pittura a fresco col-

locata nella sala del publilico ove rafipresenta in fi-

gure naturali, (in sotto il ginocchio, s. Girolamo dal

Leone; s. Antonio dal Giglio; s. Cateriria dalla ruota

ed il vescovo s. Brizio , con in mezzo la Madonna
cbe tiene sulle ginocchia in piedi il Bambino Gesii

,

il quale con la sinistra stringc il globo ceruleo e in-

toriio ai lombi gli svolazza una 1 -gg'-rissima benda.

Mirabile e la soavita dello tisonomie, la vivezza delle

carnagioni ; sebben troppo tendenti al biondo , come
le capigliaturc al giallo. Le sacre imtnagini non man-
cavano dei soliti nimbi d' oro,che sono stati raseliiali.

Nella parte superiore ossia timpano dell' ornalo archi-

tettonico , il quale rinchiude le figure, vi sono due

genielti alati, di forma nlquanto tisicuzza; essi sosten-

gono uno stemma gentilizio. II lumeeaperto, le om-
bre quasi perdute , e sopra chiari fondi, panneggia-

menti chiarissimi danno al dipinto una vivezza e una

soavita impareggiabile. In qiiesta pittura, come in quei-

la della surriferita cappella della cbiesa degli Angeli,

non bisogna cercare un portentoso rilievo, n6 niolta

vivacita d'azioni, o forza d' interi colori ; ma quella

grazia insinuante che risulta da movimenli moderati

facili, amorosi e piu umili cbe arditi , E qui , come
in altre delle sue migliori opere, costante nella dili-

genza del lavoro, nella semplicita del contorno, mo-
strasi lo Spagna tutto garbo e morigeratezza , con

quel fior di dolee espressione, qua! si ammira nelle

opere del Vinci e del giovanelto RafTaele.

Un carattere alquanto piu libero e grande spiega

il nostro maestro Giovanni negli alTre'^fhi della chiesa

parror^chiale di S. Giacomo. La Irihuna del tempio

,

la ciii erezione rimonia .-d secolo XIII e in tutto si-

mi!<! per la forma a queHa del Duomo di Sjioleto
,

non lo ^ pero nelle prnporzioni , d' ass;ii minori; per

cui potov-i h Spagna e><<' re piu misuraio nella gran-

dezza delle figure tropjio al di sopra del vero, e die

vedute da vieino sembnno pesanti , essemlo la luce

di quest' arco quattro voile minore di quella della

grande tribuna del duomo. I'n fondo azzurro steilatn

d' oro serve di campo M\:\ vasta eomposizione distri-

hiiita dallo Spagna ad imitazione del Lippi in tre gran-

di masse. Nel eenli'O d disco Gammesgianle serve a
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dar risalto alle candide vesti^della Vergine incoronata

dal Redentore. Elittica e la zona, o iride a doppio

circolo rosso-verde-gialla, che rinchiude le due prin-

cipali figure ; le quali posano non sopra uno strato

azzurro , ma sopra una striscia di nubi che taglia

r iride plena di tesline di Clierubini con qualtro alette

intorno al capo. Sei Angeli in eta bambina servono

di base al gruppo , e sette altri che nascondono la

meta del corpo I'ra le nuvole formano 1' ornato del-

r apice superiore della zona, e piramidano il gruppo

di mezzo. I putti banno teste iiellissime, sono di una
floridezza angelica, ma le braccia e le gambe mostra-

no aiquanta seccbezza. Alcuni di essi hanno intorno

ai lombi lungbissime svolazzanti bende che nulla cuo-

prono, percbe 1' innocenza deve esser nuda. Nel for-

mar quindi i due gruppi lateral! ha pur seguilo il suo

prototipo, distribuendo uno stuolo di dodici figure per

lato. E se piu regolare e nello Spagna la graduazione

prospetlica , quel due ordini di figure inginocchiate

con un terzo rango di figure in piedi al disopra, pro-

ducono un efletto simetrico e non lodevole. Sei im-

magini di Santi, a cui e capo il Battista , son quelli

genuflessi sulia linea inferiore dell' abside a parte de-

stra, schierati e genuflessi sopra di loro tre angeli
,

in piedi e tutti il piii leggiadramenle vestiti, grazio-

samente atteggiati, che mai possa idearsi. Uno stesso

numero di figure forma il gruppo contraposto a sini-

stra; ove in luogo de' Santi veggonsi le Eroine del

nuovo Testamonto, e ragion voleva che essendo qui

incoronata la SS. Vergine dal proprio figlio, i disce-

poli e seguaci di lui piuttostoche i Patriarcbi antichi

fossero ivi rappresentati dallo Spoletino dipintore. Ed
ecco una rimarchevole varieta introdotta, senza can-

giare le vestimenta e la riposata attitudine della prin-

cipale gigantesca figura del Padre Eterno , e si e lo

avergli mutato il volto in quello del Nazzareno Re-
dentore, il quale con le mani stende una corona d'oro
di rilievo sul capo della Vergine; ed ebbe sagace av-

vertenza (null' altro variando in questa bellissima ini-

magine) di sitiiare le mani della medesima non giunte

insicme in atto di umile preghiera , come nel Lippi

ma incrociate sul petto con espressione modestissima
ed alTettuosa qual si conviene a madre Vergine in

faccia al suo figlio e Signore. E per tal guisa il

soggetto I' ispira una maesta , una devozione ed un
giubilo che t' iimamorano; n^ piu lieti potrebbero ap-
parire quegli angeli in atto di suonare diversi istro-

menti.

E volendo porre al confronlo del Perugino, se non
^ al par di lui profondo nella conoscenza dell' arte,

e manca di quel ben ordinato metodo di comporre,
c di arricchire di accessorii e prospettive i fondi
de' suoi quadri, lo supera, come vedemmo, per la

graziosa loggia de' leggieri panneggiamenti, per 1' a-
menita dclle tinte, per la bellezza delle carnagioni,
e per la larghezza e facilita del penncllo. E si potra
negare un posto eminente fra i valenti italiani mae-
stri del suo tempo alia Spagna fj.uantunque estero di

nazione? A lui che succhiato il miglior latte della

toscana scuola si addomestici si bellamente alia ma-
niera di Pietro, che ne furono talvolta fra loro con-
fusi i nomi? A quell" egregio dipintore che seppe trat-

to tratto accoppiare con sovrana raaestria alle fine bel-

lezze deir Angelico da Fiesole il piu elevate e gran-

dioso stile di F. Filippo Lippi? E per verita si die

a conoscere intelligentissimo e generoso estimatore

dell" arte sua in questo appunto, cbe per onorare la

memoria e i talenti del sommo fiorentino artefice, ve-

dendo a lui allogata la sudetta pittura da eseguirsi

in S. Giacomo , voile ivi ripetervi I' istesso soggetto

che aveva nel duomo rappresentato il Lippi; intro-

ducendo nel proprio lavoro la stessa composizione,

senza mostrarsi in tutto il rimanente ne' copista ser-

vile, ne' plagiario. Uno degli esempi ben rari d" imi-

tazione b codesto, ne so che di tal genere se ne die-

no moiti di quel tempo, poiche il plagio nelle opere

di pittura non s' introdusse che dopo la morte dei

sommi classic!. E su tale proposito un' intelletto dei

mio piu sagace quante criliche e giudiziose riflessio-

ni potrebbe trarre dall' argomento!

Lateralmente appoggiate ai fianchi della tribuna

maggiore sussistono due cappelle in forma di nicchia,

le cui pitture di sacre immagini si decantano per

buone cose dello Spagna, ma io vi trovo un pennel-

lo piu largo e piu negligente. Sotto una ben pasciu-

ta immagine di S. Sebastiano evvi segnato il |lo!26
;

i pessimi e ripetuti ristauri ne hanno forse cancel-

lato il buon carattere primitivo. Bellissime dovean

pur essere le pitture di prospetto nella facciata este-

riore dell' arco della tribuna, ma e impossibil cosa il

darne ora esatto conto percbe troppo insucidite. Di-

verse altre antiche pitture da vecchiezza offuscate si

mostrano nelle piu antiche pareti della chiesa. Meri-

tano essere religiosamente conservate quelle sul muro
interno della facciata, e dell' annessa piccola vasca

battesimale, dove vedesi il Redentore nelle acque del

Giordano, col Battista da un lato, e S. Cristoforo

dair altro; le proporzioni, il carattere e i panneggia-

menti delle figure meritano • osservazione; sembrano
lavoro del secolo decimoquarto e nulla tengono dello

stile giottesco.

Dopo aver dimostrato 1' importanza delle anzidette

pitture, e la necessita di restaurarle, ben mi si por-

gerebbe materia di andar col discorso piu a lungo.

Poich^ r amore ch' io porto all' insigne citta, che,

(come piacque alia fortuna) io debbo tenere in con-

to di seconda mia patria, e la viva sollecitudine die
io provo per tutto cio che riguarda il maggior lustro

di quella, mi spingerebbero ad intrattenermi intorno

a moIti altri ragguardevoli oggetti d' arte, che ne
adornano i pubblici e |)rivati edefizii. E primiera-

mente mi vi chiamerebbero i belli avanzi di roma-
ne antichita le preziose reliquie di squisito scalpel-

lo nei marmi che si ammirano nella chiesa del San-
tissimo Crocifisso, c mi fermerei piii a lungo a con-
siderare il bell' atrio del duomo; se pure mi conve-
nisse, dopo ci6 che ne ha scritto nella vita di Bra-
mante il chiarissimo P. x\L Pungileoni ; nb tacerei
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del palazzo Aroni, e delle sue monocrome pilture

egrcgiamente condotle sopra i disegni di (liulio ro-

mano. Vorrei piu conosciute le Ijarljare pitfilie del

soUerraneo di S. Ansano , cho dull" impcrlezione lo-

ro traggoii pregio infinilo presso gli erudili. Proper-

rei un migliore collocamcnto a quclla preziosa non
meno clie anliea tavoia, or chiiisa fra 1' ombre della

chiesa di S. Lucia, e che merilorobhe distiiito luo-

go nolle sale del palazzo comunale, uuitamenle a ([uel-

la bellissima di un ccrto [acopo da iNorcia, non so

se plagio o copia della famosa tela atlribuita a llaf-

faele, la quale (gia son molti annij I'u tolta dalla 15a-

dia di Ferenlillo, e depositata nelia nobilc cappella

Ancajani. Ma 1' obbligo che mi sono imposto di non
uscire dai limiti del primo assunto , c la malagevo-
lezza di stendere il mio discorso degnamente alia

gravila de' soggetli die amcrei trattare, me lo impe-
discono. Talch6 questa ricca messe potra piii facil-

menle raccorsi da alcuno del nostri studiosi e culti

concittadini di cui ve n' ha pur molti fra gT indu-

slriosi Spoletini, i quali or veggo si fattamente ac-

cesi nel desiderio di accrescere con nuove fabbriche

decoro alia patria, che al certo non isdegneranno ren-

derla maggiormente adorna facendo andar del pari le

meraviglie della pittura con le piii sensate e lodevoli

opere architeltoniche. E si che le circostanze favoreg-

gerebbero in singolar modo queslo generoso inten-

dimento, merce la munifieenza della Santita di iNo-

stro Signore Papa Leone XU, il quale non cessa di

versare a larga mano i suoi benelicii sopra un popo-
lo che si gloria di superare ogni altro nell' esser de-

vote e riconoscente all' augustissima sua persona. Del-

la qual sovrana muniiicenza sara eterno e principal

testimonio la nuova porta di S. Grcgorio, da lungo

tempo desiderata, ed ora liberalissimaniente a noi

conceduta. E nel vero allorclie lu posta la prima pie-

tra di tal monumeiito, tut(i quanli i cittadini si scn-

tirono brillare il cuore per la speranza di poter pre--

sto far sorgere qui d' intorno nuovi ed utili edifizii

che abbellendo questa disadorna sebben piu comoda

e popolata parte della citta, rioordino ai poster! che

cssa fu patria di un gran Principe, di un oltimo I'a-

dre, di un amalissimo Sovrano.

Conte Pompeo di Montevecchh Duca di Ferenlillo.

(1) II Montevecchio scriveva neU'anno 1827 ed i' per-

tanto a sperare che abbiano (jid piamenle reslaurati

quesli venerandi iavori.

Non fu inlenzione delV aulore lo assicurare V epo-

ca ed il luorjo della morte dello Spagna. Tutto cid ch'e-

gli ha polulo raccorre dagli scrilli del Vasari, delV Or-

sini, del Lanzi, e dalle iradizioni spoletine, e dalle

opere stesse di Giovanni Spagna, si e cli egli operava

ancora circa il 1330: che in Spolelo si un'i in ma-
(rimonio con una giovane della famiglia di Capo-Fer-

ro; che nella cilia stessa godelle di onori e cariche

dislinlc: e che una di lui figlia, o come allri crcde,

sorella fu maritata in Spolelo a Giacomo Siculo va-

lenle dipintore, il quale lascid di se onorevole memo-
ria nelle belle pillure della cappella siluala a fianco

del loggialo del duomo: ragioni lulle per le quali, si-

no a tanlo che non si documenli il conlrario, allra

palria ed allra ciltadinanza a scriver non debbesi a

Giovanni Spagna fuor di quella accordalagli dalV il-

luslre citta, di Spolelo.

1 sPONSALi (Coslumi dei tempi di Dante)
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LEZIONE XXIV.

( V. anno XXVI. pag. 298.)

SULLA DIVINA COiMMEDL\

DIVISA IN DUE

OSSIA

SPICILEGIO DI VAItlE SPIEGAZIONI

A PASSl DI D.ANTE

Vedi nostra Citta, quanto ella gira

Vedi li nostri scanni si ripieni

Che poca gente omai ci si desira.

Parad. xxx.

In questo luogo non ahbastanza avvertito dai Sigg.

Commentatori pare clie Beatrice voglia indicare a

Dante che fosse oggimai vicino I' estremo di.

Concorre niirabilmente a dichiararlo un passo del

quadriregio.

E r uomo k fatlo a rifar Je mine
Di quei, che su dal Ciel caddero a torme.

Cio^ a fine di riempire le sedi celesti
, gia vuote

per la dannata apostasia di tanti Angioli per la su-

perbia perduli; conciossiache insegnino alcuni teologi

che tanto esser debba il numero degli eletti tra gli

uomini, quanto fu il numero de' presciti tra gli An-
gioli. « De morlali progcnie (disse S. Agostiuo nel

22 libro e primo capo della citla di Dio) merito, ju-

steque damnata tanlum populum per graliam siiam

colligit, ul inde snppleat el instauret partem quae la-

psa est Angelorum:, ac sic ilia dilecta ac superna Ci-

vitas non fraudetur suoruni numero civinm; quis etiam

fortassis et uberiore letelur » onde alle anime di quei

gloriosi martiri, che nell' apocalisse ad alta voce escla-

marono « Usqueqiio Domine (Sanctus et verus non
judicas et non vindicas sanguinem nostrum da iis,

qui habitant in terram » il quale passo fu tradotto e

applicato dall' autore del quadriregio alia brama con-

genita di riunirsi co' loro corpi.

pag. 329. lin. 22.

Vendifa il nostro sangue sparto a torto

Diceano, o Dio; non vei, che ognun desia

Di rivestirsi i corpi omai '1 conforlo?

Fu risposto: « Ul requicscerent adhuc tempus mo-
dicum, donee compleantur conservi eorum et fralres

eorum. Apoc. cap. 6. ver. 9.

E perci(i il medesimo autore soggiuoge ivi appresso
lin. 31.

Risposto fu da voi tanto si aspetti

Che il numero si compia di coloro

Che son da Dio con voi nel cielo eletti.

Insin che fatto fia tutto il ristoro

De' piovuti dal ciel . . .

E S. Bernardo Paradis. XXXH.
Parad. xxv.

In terra e terra il niio corpo e saragli

Tanto con gli altri ohe '1 numero nostro

Con r eterno proposito s' agguagli.

Prof. Filippo Mercuri.

ALLA ONORATA MEMORIA

DI GIORGIO de' MARCHESI PIMODAN

DUCE MAGNANIMO VALOROSO

MORTO

NEL FIORE DEGLI ANNI E DELLA GLORIA

IN DIFESA

DELLA PONTIFICIA DOMINAZIONE

SONETTO

Ov' e r invitto e glorioso Duce
Chiaro di gesta e di felice ingegno?

Ov" ^ r Eroe de' mille oiide riluce

La Francia, e di vittorie innalza il segno?

Ei fu: tra i raggi di serena luce

Or vive eterno nel celeste regno,

Ch^ cadde in guerra violcnla e truce

Mentre al trono di Pier si fea sostegno.

In qual piaggia del mondo, in quale terra

Sorge I auguslo ed onorato avello

Che la fredda sua spogha in sen rinserra?

Viepiii che in mezzo al popolo romano
Che accolse il frale con onor novelio ,

La sua tomba e nel cuor d'ogni cristiano.

Giovanni Canonico Romanelli.

INTORiNO ALLA TALPA COMUNE

NOTA DI FRANCESCO BALDASSINI '

(Conlin.efine V. pag. 328).

Riassumendo ci6 che si e delto in riguardo alle

qualila nocive della T.ilpa rispetlo all' agricoltura ,

sembra potersi concludcre che sebbeno un qualche be-

neficio ossa renda con lu distruzione di alcuni insetti

perniciosi, e col far perire alcune piante nocive alle

messi, ed ai bestiami, maggiore di gran lunga sia il
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daniio die cagiona con fame perire un iiuniero ben
superiors di ulili. Poiche roniuiuiuc altrimeTiti la pen-
si il sisriior I'oiicliet, cioe die il pasio prejilfllo di

quuslo .Mammil'ero siano gf inselli, cii in particolare

il grillotalpa. noii e pero meiio avido delle tenere ra-

dici di alcuiie piaiite le piu utili. in guisa die for-

maiido la disperazione del coUivatoro e del o-iardinie-

re. dislruggono quelle piante sLesse ciie per'ottenerle
precoci sdiid poste a gerniogliare nolle aiuole (9)
l"iu) sgtiardo die si volga ad un canipo infestato dalla
Talpa e suiliciente per dare uiridea della devastazio-
ne e della perdita del raccollo. Sara dunque un ser-
vigio irnporlaiile reso all agricollura Tallonlanare dalle
terre cultivate un danno si grave, dando la raecia
ad un"animale die lo cagiona, senza tenia die la
privazi'jiie di un qualche hcni-ficio die presta. ne
renda neces>aiio rinlrodurio di nuovo, come narra il

signor Poiidiet essere avvenulo in Francia, ne di of-
feiidere le prowide disposizioni della natura. L'an-
nientamento die si vorrebije della specie, si conside-
dera da laluno, un attentato coiiLro le jeuci della na-
lura, la quale nulla produce inutilmente-.^e rompere
reqiiilibro da essa slabililo nella inimensita dello sue
opere, e un violare le sue leggi, ed una alterazione
dell'ordine che lia utilmente introdotto neiruniverso.
Cosl si esprime il dotto Autore dellopera poc' anzi
dtata .'10). Ma la ricerca del bene e rallonlananiento
del male e un diritto , una tendenza propria dd-
ruomo, il (|uale dalla nalura stessa e fatto accorto
del iiiodo onde raggiungere un tale scopo. Se la Tal-
pu distrugge le speranze ddlAgricoltore, sara anzi
un seguire i detlati della natura niedesima rimoven-
do del tutto la causa distruggitrice dd mezzi i quali
concorrono al migliore suo essere. Cbe se al dire di

quell'autore medesinio, una sola Talpa e piii die suf-
fidente per devastare un caiifpo. come potra repu-
tarsi lesione dei diritti ddla natura il togliere una
causa di tanio danno? Dire cbe I'uonio deve opporsi
alia sua nioltiplicazione, ma non farla sparire intera-

menle, e ad un tempo niostrare die una sola h ca-
pace di un danno imnienso, parmi cbe sia un volere
lallontanamenlo del male, conservando la causa che
lo produce. Ne e dato di calcolare in do la giusta

misura da osservarsi onde raggiungere questo scopo,

n& sin dove estendere si debbano i iiiezzi da adope-
rarsi. Mentre dal doversi garantire da un male pre-

sente, non potra niai disgiungersi una saggia previ-

denza onde rendere possibilmente assai difficile il ri-

torno di cosi disastroso risultato.

(9; Noveait Diclionn. d' Hist. Nal. appUquee aitx

arts etc. T. 31, Art. Taupe p. nOi e 503.

(10^^ Nouveau Diction. d'Hist. Nat. appliquce aux
Arts etc.

FATTl DIVEUSI

Una inglese, miss Emily Failbul, ba attivato da

qualcbe tempo a Londra una tipograGa, ove il lavo-

ro della composizione viene eseguito esclusivamenle

da doiine. La fondalrice spera di poter concorrere

vantaggiosamente colle altre tipografie. La regina

,

in onor della quale questa tipogralia di donne fu chia-

mata Victoria Press, fece comunicarc in iscritlo alia

fondalrice come si rallegrava nd vedere aperta.al ses-

so feminile una nuova sorgente di guadagno decoro-

so. Del reslo, in Ingbillerra le donne vengono im-

piegate da niollo tempo con ottinio successo presso

gli uflici telegrafici nellu trasmissione dei tdegranimi.

L' America che, saranno quasi iOO nnni, lia rice-

cevuto la canna da zucchero dagli Europei, che que-

sti ebbero dagli Arabi, paga oggidi il suo debito al-

r Europa, inviando, in ricambio della canna, 1' ace-

ro zuccherino.

Questo albero e il favorito dai Canadesi, e figura,

col castoro, ndle armi del paese. La sua foglia e

verde, tenera in primavera, rosso porpora in autun-

no. Vive a meraviglia nei suoli pietrosi e caldi; ma
sopporta anche i freddi piu rigorosi, giacdic vive sul-

le rive dd San Lorenzo. II suo legno, molto piu du-

re della querela, pu6 essere impiegato per impellic-

ciare le mobilie. — AH' Esposizione universale del

1835 figurava una sottilissima foglia di tronco di que-

st' albero, lunga 2G nietri e incartocciata come una

pezza di stofta.

Per ritrarne lo zucchero, si pralica nd tronco, in

primavera, un' incisione, o piuttosto un buco di qual-

che centimetro, a mezzo metro dal suolo. e si rac-

coglie r umore cbe scola, entro un tiiiozzo. Questa

sostanza vien messa al fuoco in una caldaia, e si me-

scola finche il bollore si pronuncia; allora diventa

spcssa, cambia il suo colore biancastro, in giallo do-

rato; e si versa quindi entro forme di legno, mel-

tendola in conimercio. I Canadesi sostituirono alle

forme di legno, forme di terra cotta, e ne ottenne-

ro del zuccliero raffinato, sagrificando pero la qualita

air apparenza. Questo zucchero ha un odorc cbe si

avvicina a qudio della vainiglia.

Nel 1851 si vendetlero sui meroali olandcsi per 10

milioni di lire in zucchero, Noi raccomandiamo 1' ace-

ro zuccherino ai nostri agrononii.
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DONNA MARIA GONZAGA

PRESENTE ALLA BEATIFICAZIONE DEL FIGLIO LtlGI

Per tanli rivi s' empie d' allegrezza

La mente mia, che dl se fa letizia,

Perchepud sostener, che non si spezza.

Dante Parad.

i.

Dalla beir urna ove il tuo fral riposa

Leva, prode Luigi, ormai la testa;

L' aria muta di luce procellosa

Schiarissi alfin, si tacque la tetnpesta:

Si udi tubar la tortore amorosa,

Sbucciando i fior, s' ammanta la foresta,

E ormai divieni in terra e in cielo un Nume
Raasiato il volto di tremendo lume.

Dalla Santa Magion del Vaticano

Gia delle somme chiavi il gran Rettore

Levata al cielo la possente mano,
E di celeste ardor ripieno '1 core

Chiamava ognun dal lido piii lontano

Di Luigi a mirar 1" alto splendore:

La fama rapidissima spiccosse,

Ed ogni petto al suo gridar si scosse.

Si scosse ancor la dolce Genitrice,

E tutta lieta dal disio cliiamata,

E del sesso gentil la piu felice

Vola sul Tebro dal voler portata.

S' infiora al suo passare ogni pendice,

E suir all si sta 1' aura librata

A guatare la donna avventurosa

Che .germin6 quella leggiadra rosa.

jSi apriva alfine il sospirato giorno,

Che il magno rito compier si dovea:

Splendeva il sol di nuova luce adorno,

Ed un serto di rose al crin cingea:

Ondeggiar per le vie, ferver d" intorno

Di fedel gente un mare si vedea;

Che di pieta atteggiata in ver le sante

Soglie del Divo Pier movea le piante.

D' immensa luce il Tempio allor brillava

E tante di fulgor parlian scintille,

Che nel meriggio un sole rassembrava.
Splendean le gemme intorno a mille a mille

Tal che 1' aura di lampi tremolava,

E oppresse e vinte n' eran le pupille:

Tutto olezzava per soavi odori

Di sanguigni, di gialli e bianchi fiori.

(Continua)

Prof. Giuseppe Tancredi.
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CIFRA FIGURATA PRECEDENTE

La legge nalurale c' impone d' invigilare sul ben esse-

re di tutli, si in generate che in parlicolare

TIPOGRAFIA DI ANGELO PLACIDI

Via dis. Elena N. 71
DIREZIONE DEL CIORNALE

Piazza di s. Carlo al Corso N. 433.

CAV. GIOVANM DE-ANGELIS

direilore-proprietario
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PERROVIA DAL CAIRO A SUEZ.

Suir inospitale suolo affricano il primo colpo di mar-

ra fu gia dato, e se per poco quel modesto rumore

rimase indistinto pel tuonar del cannone, quel colpo

ci6 non ostante ebbe un" eco prolungato nel mondo
intero, e fece palpitar di gioja il cuore di quanti sono

che r importanza veggono della grand' opera del di-

ciannovo<imo secolo, di cui il Signer Ferdinando di

Leseps si 6 fatto promotore , il laglio dell' Istmo di

Suez.

La navigazione emancipata dalla distanza e dai pe-

ricoli che andava ad affronlare fine alle regioni pro-

cellose de' mari australi, per quindi risalire nell' Ocea-

DO Pacifico o neir Oceano Indian© ; il Giappone , la

Cina, il grande Arcipelago di Asia, 1' Australia, le In-

die rannodate nierce una linea retta all" Europa, ec-

co una parte de' benefizii che dee mandare ad effetto

r avvenire di questa intrapresa, una delle piu ardile

che abbia mai concepito 1' umano ingegno.

Chi potria oggimai assegnare un limite al potere

neir Uomo? L" acqua ed il fuoco han messo a sua

disposizione una forza indefinita; il suo pensiero vola

con la rapidita della folgore sulla superiicie del glo-

bo ch' egli medesimo percorre con celerita che pochi

anni or sono si sarebbe delta favolosa; non piu di-

stanze. . . egli pratica ai fianchi della terra gigan-

tesche terebrazioni: T acqua ne sgorga e con essa la

fecondita; non piu deserto. . . le eta succedentisi non
hanno piii per lui segreti ne' loro abissi; egli evoca

dalle viscere dell' argilla e della silice la storia del

mondo in que" tempi che sono scorsi pria cli" egli

abitasse la faccia tranquilla di questo pianeta.

(Continna).
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SERIE DEI VESCOVI DI SEGM.

(V. pag. 192.)

XI.

GIOVANNI.

Questo Vescovo Segnino fu del nutnero di quel

centonove augusti prelati die nel quarto concilio co-

stantinopolitano, ecumenico ottavo, aperto a' 5 di ot-

tobre deir 869 e chiuso nel 28 di febbraio dell' an-

no appresso, sedente papa Adriano II e Basilio impe-

ratore, lanciarono la scomunica contro 1' empio Fo-

zio, e rimisero ne' suoi diritti il Patriarca S. Igna-

zio (I).

XII.

STEFANO.

Era i molti Vescovi che deplorabiimente sottoscris-

sero nel 963 il romano coiiodiabolo comandato dai-

r imperatore Oltone contro il Pontefice Giovanni XII

vuolsi coUocare anche Stefano Vescovo di Segni (2j.

XIII.

ROBERTO.

Chi succedesse immediatamenle a Stefano e ignoto.

Roberto nel lOlo si trov6 al sinodo congregato a

Roma, non gia da Benedetto IX, come narra I'Ughelli

(3), poicb^ questo Pontefice sali sul trono di Pielro

r anno 1033 (4); ma piuttosto da Benedetto VIII che
visse a que' di, come nota il Moroni (5).

XIV.

ERASMO.

Di Erasmo sappiamo che nel 10o9 era a Roma nel

concilio convocato da papa Nicolo II, nel quale cen-
totredici vescovi dellaron leggi intorno al celibato

contro i Nicolaiti, condannarono l' eresia di Beranga-
rio, e vollero affidata in avvetiire 1' elezione canoiii-

ca de' Romani Pontefici al sacro collegio de' Cardi-
nali (6j.

Assistette alia celebre consacrazione di Montecassi-
no falta dal papa Alessandro II. (di cui fii compagno nel

viaggioj al 1 di ottobre del 1071, e alia quale si tro-

varon presenti tutti i Ciirdinali die stavano a Roma,
dieci Arcivescovi, quarantatre Vescovi e gran nume-
ro di principi e di signori invitati alia splendida fe-

sta. Dopo avere il Pontelice dedicato a Dio Otlimo
Massimo I' augusto tempio, consacr6 I'altare di S. Gio-
vanni, il Vescovo Tusculano quello di S. Maria, Ubal-
do Vescovo di Sabina quello di S. Giorgio, ed Era-
smo Vescovo di Segni quello di S. Nicol6 (7).

XV.

BRUNO.

In Solero di Lombardia nacque Bruno o Brunone
a' mezzo il secolo undecimo, o in quel toriio, di

Scilla, ovvero Vecilla e di Andrea geiitiluomo di Asti
e signore di Solero. In sino dagli anni piu teneri
die il virtuoro garzonetto a divedere quale sarebbe
addivenuto nell' eta piu matura. Ondeche gli amoro-
si parenti vollero affidare tantosto alia piela de' Mo-
naci di S. Perpetuo dell' ordine de' Beiit^dettini stan-
ziali nelia lor putria si puro e caro angiolctto. Dive-
nuto gia acconcio ad apparare le scienze lo inviaro-
no a Bologna, ove si pose con tanto ardure a stu-
diare in divinita, che, a non inollo andare, fu deco-
rato da quella celebre universita delta iaura doltora-
le.

Conipiuti cosi onorevolmente gli studii, si ricon-
dusse a casa. Non tardo molto il Vescovo di Asti a
conoscere la bonia e la doHrina di lui, onde ne voile

tosto arricchita la sua diiesa creandolo canonico del-

la cattedrale. Ma Bruno iiifiammato dall amore della

solitudine e della perfezione cristiana volgeva il fer-

vido pensiero e gli accesi desideri alle romite vette
di Montecassino. Per venire a capo del suo disegno,
rinunzia il canonicato, abhandona la patria, e muove
alia volta di Roma. Entrato in viaggio e pervenuto
a Siena voile ossequiare quel Vescovo, persona di

molta fama e di gran sanlita, il quale avvedutosi su-
bitameiite dai ragionamenti che tenne con esso lui,

di quanto merito si fosse, innamorato grandemente
di tanta virtu, il voile ritener seco, e ordinatolo sa-

cerdote, lo voile a mal suo grado elelto a' canonico
della sua cattedrale. Ma Bruno non era conteiito del-

lo stato SUO; onde, trascorsi parecchi anni, rassegno
la canonicale dignita nelle maiii di quel venerando
prelato che ne fu dolentissimo, e riprese il cammino
verso 1 eterna cilia.

Arrivato a Roma, Pietro lugeiio Cardinale Vescovo
di Albano amorevolmente lo accolse e gli die stanza
nel proprio palazzo. Frattanto il Ponlefiee Grego-
rio VII adunava un concilio in Lateraiio per confon-
dere la perfidia dell' empio Berengario due volte ri-

creduto e due volte tornato ad oppugnare sacrilega-

mente la reale presenza di Cristo nell' eucaristia. Vol-
geva r anno l079, e centocinquanta Vescovi con a
capo il Pontefice erano accorsi all' augusto consesso.

Uscito fuori Berengario a difendere con mille vane
sottigliezze e sofismi 1' empia sua doltrina, Bruno che
si Irovava in quella veneranda assemblea, gli si levo

contro insieme col Cardinale Alberico, i: Wolferno
Abate Cluniacense e con vigor di lainpanli ragioni
tanto lo slrinse e incalzo che 1' eretico Tarmeso Ar-
cidiacono rimase ammutolilo e confuso, e deteslo an-
che (juesta volta 1' enorme suo falio.

Egli 6 agevole a immaginare, in quanta stima ve-
nisse Bruno per questo falto appo tulti que' PP. del
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Concilia e S(ie7.i;itnienle appresso il I'apii, die pensi
subito cli eli'vailo nil iiiKire cpiscopiile. Varava a que
di la sede vesrovile di Setiin, oniie io vollt; preposto

a quella cliiesa. Ma Bruno uinilissimo quant' allii rnai

e desideroso solo di chiudersi ndla vaglieggiata soli-

tudine di Montecassino, fu dul Ponlelice. e tanlc ra-

gioni addusse e tante scuse arreci, clie Gregorio VII

parve accellar la nnunzia. Gl' impose per6 di recar-

si a Segni per assislere il clero die dovea eleggere
il suo Pastore. Acconsenii ei tosto e andato cola , ve-

dendo clie gli animi del dero, il quale avea dal Papa
ricevuto secreto avviso di crear lui Vcscovo, erano
rivolli sulla sua persona, venne nella deleiminazione
di fuggirsi. Tra l' ombre adunque piu cu|ie della nol-

le si mise in viaggio, nia fatli pochi passi, ecco pre-

senlarsegli innanzi veneranda e leggiadra madrona
lulta railiante di luce celeste. Stupi a tid vista il lug-

gilivo, ma rassicurato dall' apparsa donna e saputo,

esser voloiita del cielo la sua episcopale dezione lor-

n6 indietro e lu poscia elello a' Ponleficc della chie-

sa di Segni (8).

Prof. Alcssiwibo Atli.

(Coiitinua).

(i) V. Barotiio An. Ecd. an. 869-, BerU saeculo

IX ; Heiirion . S(or: della Cliiem x'oL 4. pag. 4-3 ;

UghcUi, lUil. Slier. .Moroni Diz. Ecd. II Marocco nei

suoi monumcuti ponlificii parlando di queslo concilia

dice per errore imulo nelV 853.

(2j Moroni op. cit, Marocco op. cit, Nell' Ele.nco

de soscriltori a (iue.<>lo conciliabolo nportali dal Baro-
nio neli opera ciiaia V anno 963 non si legge rera-

mente Slephanns Episcopus Signensis , ma Senensis.

L Ughclli pero altril/ui&ce questa cosa ad errore di am-
manuensi, poiclie in quel conciliabolo non fu presents

il vescovo Senese, ma il Pisano tenne il luogo del Ve-

scovo di Siena leggendosi nel suddetio elenco Pisanus

Senensis e Slephanns Senensis che avrebbe a correg-

gersi con Stephanus Signensis. Sebbene cid possa esser

vero, a me pare pero che quel Pisanus non debba in-

tendersi per il Vescox^o di Pisa che tenne le veci di quel

di Siena, ma che Pisanus fosse i\ name proprio del

Vescovo di Siena, come appare dal conteslo del sudelto

catalogo.

(3) Op. cil.

(4) Op. cit. vol. 4.

(5) Op. cit. arlic. Segni. Di qucsto sinodo pero

non ne ubbiamo potuto ritrovar menzione, ne nel Ba-
ronio, )((' nello Spondano, ne in alri scrillori di sloria

ecclesiastka.

(6) Uqhelli op. cit.; Moroni op. cit. Henrion op. cil.

(7) Ex notiliis Episcopatum univtirsalis Ecctesiae.

(8) (osl narra il fatio Pieiro Diacono Cassine.te

nella crotiaca del suo Ordine. Nel luogo in cxii \>runo

ebbe la descritta visione si rede ancora una piccola

cappellelta in cui e dipiuta e sotlovi qnesli versi.

Bruno redi: nactam libi summo a Numine sponsam

Non aequum e.it solam deseruisse: redi.

L anonimo autore della vita di queslo santo narra

r ehzione tin po diversamente.

DONA MAHIA GONZAGA

HRESENTE ALLA BEATIFICAZIONE d£L FIGLIO LIJIGI

{Contin. e fine V. pag. 336.

j

6.

Serge in mezzo del Tempio una grand' ara

Tulta raggiante di fin ostro e d' oro

Ove splende 1 urnetia amata e cara

die (lelle nobil' ossa lia il gran tesoro:

L' orna ogni gemma pdlegrina e rara,

L' illeggiadrisce un ramuscd d alloro.

Si sta prostrato il popolo a ginocchi,

E dolci stille gli piovon dagli occhi.

Sbarra i lumi il superbo e guarda fiso

L' urna del buon Luigi, e maraviglia:

Gli si dipinge di rossore il viso,

E trallo tratto inarca le sua ciglia.

II iascivo la guarda, e alior conquiso
In suo secreto lulto si scompiglia

Pensando, che ja bestia senza pace
L' url6, lo spinse la dove il sol lace.

La Vergin, die avvallala il viso oneslo

SuUe penne d' amore ai gigli muove
Dei quali il divo Sposo ha il crine intesfo,

Mentre avvien, die dolcezza in cor le piove,

Ecco al suo sguardo farsi manifesto

Luigi, che dall' urna si commove,
Ed un' aura di amore inlorno spira

E par che dica — Al cielo al del sospira —

9.

Ma ricoperto del Papale ammanto
II Padre de' credenli in alto umile
L' adora e molli le ciglia di pianlo

Prega la jiace pel suo hello ovile.

E la mad re, la marl re. . . . oh eterno vanto!

Qual Donna mai friii piacer simile? . . ,

Slassi la Madre verso 1 ara intenta,

E per la gioia par tra viva e spenla.

10

Cio ch' Ella vede le par Intlo un riso

Deir Universo, e beata si gode.

Schiude le labbra a un placido sorriso.
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Ed ella stessa rende omaggio e lode

A quel caro figliuol di Paradiso,

A cui ciascun rivolto esclamar s' ode:

« Benedetta colei, clie in te s' incinse,

Benedetta colei, che al sen ti strinse. »

11.

Maria del suo figliuol tutta giojosa

Gli alti soavi allor si reca a mente:

Ed or leggiadro qual bocciuol di rosa

Sel mira in culla, ed il vagir ne sente:

Or lo si slringe al sen Madre amorosa
E gioja bee dal suo viso ridente:

Gli addita il ciel , lo bacia, lo vezzeggia

E il bimbo sorridendo pargoleggia.

12.

Or garzoncello innanzi a se lo mira

Che alle superne ruote allisa il volto,

E di profondo cor geme e sospira-

Or lo riguarda da ogni tema sciolto

Che dolcezza ed amor dal labbro spira,

Al lagrimato chiostro il pie rivolto.

Ella gli da I'addio, tende le braccia,

E nella foga dell' amor 1' abbraccia.

13.

In si dolci pensier mentre s' india,

E al mar di tanto gaudio s' abbandona,

Ecco di cetre amabil melodia

Soave soavissima risuona.

Del solenne inneggiare all' armonia
Esulta il Tempio tutto e ne rintrona.

E il Successor di Pier la donna invita

L' ossa a baciar di Lui, cui gia di^ vita.

14.

Alia pia Madre e al santo giovinetto

Comincii gloria allora il Tempio intero,

Tal che parea di f:ioia ebbro ogni petto.

Ma ogni guardo slupisce, ogni pensiero

Delia madre in fisare il lieto aspetto,

Che quasi uscila dal mortal seuliero

Parve ringiovanir farsi piii bclla,

E la fronte brillar come una Stella.

If

Di gioja il pianto scorrele dal ciglio,

Non batte una palpebra, non respira,

E or pallido e il suo volto, ora vermiglio.

Si prostra all' ara e le sant' ossa mira

V'imprime un bacio...e gri(la...ahiGglio,ahi figlio!

Pellegrina dui sensi in queslo aggira

In alto il viso, e stassi in se romita,

Che gia in visione estatica h rapita.

16

Sopra Candida nube il Figlio appare

Ridente d' una luce di zaffiro;

Quivi un piover di fiori, un osannare

Un arpeggiare di ogni santo spiro,

Ch' Ella si vuole repente incielare:

E in Luigi appuntando il suo desiro,

Ah! mi si sciolga, esclama, il terren velo:

figlio, alfin t' abbraccio... lo sono in cielo.

17.

Godi orsij Madre, che tu n' hai ben d' onde,

Altre i lor nati nell' eta primiera

Belli quai rose tra novelle fronde

Vider granii toccar 1' ultima sera.

E suir altra lo piange in stranie sponde
Gridando il nome suo da mane a sera

Ne sa dond' egli sfoghi il suo martiro,

Ed al materno cor volga il sospiro.

18.

Altra i suoi figli gia avampati in fuoco

D' ira in mirar, riste dal duol percossa:

Prego con mani a croce, e in pianto roco.

Ma la terra mir6 di sangue rossa.

Poso romita allora in mesto loco,

Dalla sua pelle s' informaron 1' ossa,

Ed in morir giro gli occhi languenti. . . .

Ah! il carnefice i ligli aveale spenti.

19.

Ma tu, gran Donna, dal felice grembo
Fior non cogliesti di si forte agrume:
Sopra te non suonc") del duolo il nembo.
T' allum6 il figlio del suo vivo lume,

F della vita nel sentiero sghembo
Egli a gran volo t' armora le piume,
E quando fia, che morte il dardo scocchi

Di pace al sonno chiuderai tu gli occhi.

20.

beata ! ammuti di mille a mille

Elette donne l' alta nominanza,
Che di Miirte Ira i risclii e le faville,

per hellnte procacciarsi orranza:

Ma la tua gloria ancor gitla scintille.

E se in mia Musa ^ tanto di possanza,

Finche avrassi a virtu la mente inchina

Fra r alle donne splenJerai regina.

Prof. Giuseppe Tancredi.
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IL GOLFSTRIM {fiume)

" Golfstrim! « Strana e nuova parola sara questa

air orecchio di molti fra i nostri lettori; ma ben piu

strano e piu meraviglioso h il fenomeno die quel rio-

me designa.

Dal golfo del Messico, frammezzo ai baiichi di Bal-

sania, si sprigiona un fiume, il piu ampio e maesto-

so fiume del giobo: le sue rive sono le ondc dell' 0-

ceano, e il suo letto e il mare, nel quale trascorre

coir immenso volume delle sue acque azzurre e fu-

manti, trasportate da una corrente piu rapida di quel-

la delle Amazzoni e del Missisipi.

Questo fiume e il Golfstrim. La via cbe percorre

^ fissa, invariabile; le sue acque azzurre non escono

mai dai confini segnati dalle altre acque dell" Oceano

che lo cbiudono come tra due diglie, e colle quali

ntfti si confondono mai. Dalle rive del Messico, ove

incomincia la sua corsa, il Golfstrim si slancia atlra-

verso all Oceano, raggiunge la Terra- Nuova, s' avvi-

cina alle cosle delle isole britanniche, e va a perdersi

nelle inespiorate regioni polari.

La largliezza del Golfstrim all' usci.-e Jul golfo del

Messico ^ di quattordici ieglie, la prolondila di mille

piedi; quivi le sue acque banno una rnpidita di S cbi-

lometri perorn: rapidita che vien decrescendo a poco

a poco nel suo viaggio. La loro lemperatura 6 di

dodici gradi superiore a quella ordinariu dell" Oceano,

e non discende che di mezzo grado ogni cento legbe:

sicchi^, anciie nella sfagione invernale, le onde del

Golfstrim arrivano al di la dei banchi di Terranuova
pregne ancora del caiorico assorbito sotio i raggi del

sole tropicale, cbe dardeggia sul golfo del Messico.

Oltre al 40. mo pararelle, ove 1' almoslera segna un
grado di freddo al disotto del gliiaccio I'ondente, il

termometro, immerse nelle ar(]ue del (Jolfslrim, risa-

le a pill di 'IG gradi ul disopra di quel |)unto.

Lnngo tulto il tragilto 1' ampio volume delle acque
del Gulfslrim e segnato e distitilo in mezzo all Ocea-
no dalla linla piu scura ed azzurrina di quelle.

Molto s' e discusso e ancor si discute sulla origine

di questo gran fiume oceanico; ma le varie ipotesi

messe in campo non banno ancora ottenuta la san-

zione dei i'adi. Si era supposto cbe il Golfstrim, co-
me i fiumi dalle montagiie. scorresse sopra una ri-

pida china dell' Oeeano; ma i pralicali S|)erimenli

coiitradissero a (jiiest' ipotesi col fatto constatalo (il

quale non e una delle men curiose e meravigliose

qualila di ipieslo liunie) che i! Golfstrim spinge le

sue acque sopra un piano inclinato, risaliente di tre

piedi circa ogni cbilomelro.

\erso il Noid, dopo un corso di cento miglia, si

trova lo strato o zona dell" acqua drll' Oceano, nella

quale e chiuso il Golfstrim, elevata verticalmente di

cin(]uecento piedi.

Ma il Golfstrim non e semplicemente un tiepido

fiume che allraversa a caso I' Oceano: esso, come
tutti i grandi agenti delia natura, ha una missione
a compiere, e puo essere riguardato come il regola-

tore di tutte le rivoluzioni e le vicende dell' Atlantico.

Allorquando le montagne di gbiaccio dei poli ver-
so le regioni meridionali, le tiepide acque del Gol-
fstrim oppongono loro una diga insuperabile: giun-
gendo que' massi enormi di gbiaccio nella tempera-
tura delle acque del Golfstrim, si sciolgono pronta-
mente e scompaiono precipitando nel fondo del mare
i fratitnmi delle roccie delle coste d' Irlanda e della

Groenlandia, cbe trasportano seco.

E quivi, mentre arresta e respinge 1' invasione dei

ghiacci, difTondoiio oviinque per le regioni sette:itrio-

nali i suoi tiepidi vapori, il Golfstrim presei va le con-
trade cbe abbandona dall' eccessivita d;il calore tro-

picale. Senza di esso, infiitti, e il rapido movimento
che imprime colla sua corrente alle acque del golfo

del Messico, il caiorico cbe si svilujipa in questa la-

liludine sarebbe tale, secondo calcoli certnmente fon-

iluti, da fondere montagne di ferro: or questa im-
mensa massa di caiorico viene trasportata ogni gior-

no altraverso all' Oceano dal Golfstrim, il qu.ile e per
(al modo il tubo con<luttore che reca la soprabbon-
(lanza del caiorico verso le nostre regiolii.

Ma qui non s' arresta I' azione benelica del Gol-
fstrim. Dopo esser stato luugo tempo il terroro dei

naviganti cbe vedevano nel tiepido fiume dell Ocea-
no e nelle subite variazioiii almosferiehe cbe produ-
ceva la sua corrente, la causa e I' origine delle lem-
peste che sconvolgono 1' Oceano, ne divemie, grazie

alia scienza, cbe ne studio e riveb^ le leggi e 1' azio-

ne, il rifugio e la salvezza.
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\" haiino poche regioiii dove la navigazione sia co-

si perigliosa e difficile, quanto le coste settenlrionali

degli Stati-Uniti. Sovente avviene clie i bastimeiiti

che riavigano verso la Nuova- York sono sorpresi da

terribili uragani di neve, cciniro i qiuili lascienza e

le forze umane restano impotenli.

In un atlimo le vele, gli alberi sono coperti di

ghiacciuoli; le goinene si irrigidiscono; sul ponte

sdrucciolevole la ciiirma a stento si regge, ed assi-

derata, battuta dulla bufera, non ba la forza di ese-

guire le manovre: il baslimento riiiiane quasi come
massa pesante e inerte in balia della furia dei fioili,

Ma il Cttpitano che sa come a qualcbe lega di la.

parallelainente alia costa, scorrono le ncque fumaiiti

del Goltstrim, stringe verso di esse il naviglio, e se

vi previeiie, esso e salvo. In breve ora il gbiaccio

che avviluppa il bastimento scompare, il marinaio i i-

scalda le membra irrigidite tuffaridosi nella tiepida

correnle, e la vita e il moto rinascono ritemprali a

nuova energia.

Prima che la scienza, segnando i precis! limiti e

la via che corre nell' Oceano il Goll'slrini, non aves-

se saputo indicare questo sicuro porlo ai iiavigli, qiie-

sli, allorcbe erano sorpresi da terribili uragaui del

Nord, dovevano fuggire fino alle Indie per alten-

dervi sotto ai tropici il ritorno della buona stagio-

ne! P. G.

Nel flume di Savignano oltre le Brecce, e le Lu-
machelle arenarie si Irova la Grigivacchia, ossia Roc-
cia di transizione con talchi di Mica dorata , ed in

abbondanza il Selce pyromaco (gia descrillo) il Dia-

spro verde-rosso, e quaklie ciottolo Agatato a fasce

di rara formazione.

Inoltre si k rinvenuto un dente d'Ippopotamo, ed

allro osselto , dentiforme , di cui si distendera una
osservazione dopo la recenle scoperta delle Ossa fos-

sili in Francia , e la pubblicazione dell' Opera snlle

Fillili Senigalliesi scoperte dal Chiarissimo Sig. Vito

Procaccini (con cui io toneva carleggio) ed illuslrale

dai Cbiarissimi Scarabelli e Mussalongo. Di jiiu le

raccolte dtlle Colonette, Palle ovoiduli, Torsi, e ganibe

con polpa il Uitlo di Pietra arenaria dei Colli di Ron-
cofreddo, de' quali io mi servo per paracarri, ed orna-

mento nel niio Buschetto. Su di cb^ volgendo qualcbe

allenzione, e coiifronto mi sono indotto a supporre

che quelle tali forme di parli organiche od umane
possirio provenire da acque diliiviane imbevule di un

succo delle stosse parti, pensando die come il gelo,

quale nell' Inverno si raprmde suUi cristalli dt?lle (]a-

mere in alberature , rami foglie , e fiori e''. perche

quesle actpie nree congclate provengono dalle umide
esalazioni di Valli, Piante ec. e contengono in loro li

diversi S;di cristallizzahili, con anche le parti animali

diano una forma alii Sassi o Pietre. E lanto piu mi

confermo in questo pensamento in quanto che a S.

Agata Feltria rinvenni una Testa mozzata di Arenaria

con collo di doniiu, che sembra scolpilo da eccellente

seal pel Io.

(da letlera) Marco Conte Givanni Fantuzzi.

TOPOGRAEIA DEL REGNO DI NAPOLI.

Attesi gli avvenimenti d' ogni genere che si com-
piono nel Regno di Napoli, non crediamo senza in-

teresse i seguenli cenni sulla to|)ografia generate,

r organizzazione e la popolazione di questo paese:

II Regno delle Due Sicilie si compone, legalmente
aflcora al di d' oggi, della Sicilia e degli Stati di

terra ferma, parleremo pero soltanlo dl quest' ultima

divisione, piu particolarmente cbiamata Regno di Na-
poli, attravcrsata dalle piu alte montagne dell' Ap-
pennino centrale e dell' Appenniuo meridionale o Ap-
pennino napoletano.

Gli Abruzzi che sono le Provincie piu vicine al-

r Italia inferiore, formano un vero baluardo, che
s' avanza a piii di cento chilomelri negli Stati della

Chiesa. Essi sono percorsi da due belle strade, fatt^

ultimare dall' ultimo Re, e le quali mettoiio dal Nord
al Mezzogiorno; 1' una termina verso Aquila, e I' al-

tra a Pescara, citta di circa 3000 anime, e che po-

trebbe riguardarsi come la vera cbiave degli Abruzzi,

se le sue fortificazioni, la cui coslruzione rimonta
air anno lo30, fossero riedificate e ben difese. Le
montagne che attraversano questa contrada sono col-

locate fra quelle di prim' ordine; esse pero non ar-

rivano alia regione delle nevi, e generalmente sono
nude e scoscese. Esse formano una difesa naturale

assai forte, e presenlerebhero grandi vantaggi ad

un' armata seria che volesse respingere un' invasione.

Superata che sia la catena principale, il paese pre-

senta aiicora grandi ostacoli per un' armata invadi-

trice, sia pel numero considerevole di vallate selva-

ticlie e di hurroni, che vi si inconlrano, sia par la

moltiplicita dei torrenti, che io traversano. In mez-
zo dl quesle nalurali difficolta, la sola infanteria puo
muoversi. Gli ebitanti degli Abruzzi, rozzi ed indi-

l)endenti, in gcnerale sono pastori, altaccati moUo ai

loro costumi, alle loro abitudini ed alia loro religio-

ne.

Dopo gli Abruzzi, le (>alahrie, dal punto di vista

topograiico, formano la regione \)\u interessanle. Es-
se SONO divise in tre Provmcie, ed occupano una va-

sta penisola, avenle 260 chdometri di lunghezza so-

pra 80 di larghezza, silual.i nella parte la piu meri-

dionale dello Stato. Le Calabrie, nell' anticbita, fn-

rono rinomate per la loro ferlilita; e sebbene attual-

menle varie piag^ie lunghesso il mare sieno intera-

mente inculte ed abbandonate, le valli si fanrio am-
mirare p'T tutte le riccliezze d' una natura meridio-

nale, e le montagne, assai numerose, sono coperte

di magriifiche foreste. I Calabresi hanno un carattere
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piu franco cho gli abilaiiti degli Abruzzi, uno spiri-

to assai mililare, e foriiiscono numerosi soklali al-

r armata napolelana.

In una parola, ecceltualo qualclie Distretto, il sun-
lo del Regno di iNapoli, in gran parte d" origine vul-

canica. e ricco e ferlde. La sua tolale superlicie ^
di 8,560,000 eltari. In quesla soninia 5,900.000 so-

no coltivati o ulilizzali in pastorizia-, 1,090,000 6
occupalo da foreste; paludi o laglii. II Governo na-
poletano, da alcuni anni incoraggiava allivamente il

dissodamento delle terre e 1' asciugamcnto delle pa-
ludi.

II regno di Napoli h diviso in quindici Provincie:
raccliiude numerose cilia e possiede ecrellenti pnrli.

Costituisce evidentenientt? la piii ricca e la piu hra-
mata parte di lutta I" Italia, Ha pur anche le miglio-

ri leggi, e inantenne senipre il Codice di Napoleone.
I Borboni lo muntennero e lo posero sem|)re al li-

vello dei progressi clie la legislazioiie ba f'alto in Eu-
ropa. Questo Slalo, dal punto di vista dell' organiz-
zazione. avea del pari la migliore arinata e la miglior

flotta deir Italia. Queste due I'orze inilitari sono state

formate dal Re Ferdinando II sulie stesse basi di quel-

le della I'Vaiicia

La popolaziume del Regno di Napoli, da alcuni

anni in qua, provA un aecrestimento assai rapido.

Nel 1825, era di 5,323,000 abitanti, e nel 1835,
di 5,838,138 anime. Al di d' oggi, secondo 1' ultimo

censimerilo ulliciale, fatto al finedel 1857 e menzio-
nato da Lavallee, fe di 0,886, 030 abitanti. L' istru-

zione pubbliea ronta numerosi Stabilimenti, fra' quali

si citano 780 Scuole di corso superiore, e 2,528 pri-

marie. II numero dei coltivatori e di 1,500,000, e

quello degl' impiegati civili 45,180. Questi cenni fu-

rono desunti dall ultimo censimenlo

(Mon. de I' Armee)

L ISOLA DI C.APRERA

Un giornale inglese ci da la seguente descrizione

deir isola di Caprera.

Questa pie-cola isola i posta presso la costa setteii-

Irioaale della Sardegna verso l' enttata orientale dello

Stretto di Boiiil'azio, presso le coste dell' isola iMad-

dalena, e quasi di coiitro ia piinta occidentale della

Corsica. Caprera ha meno di sei miglia di lunghezza

dal nord al sud, ed e larga circa due miglia Le sue

terre sono I'ertili e producono molta segala; il nome
di Caprera le deriva dal gran numero di capre che vi

crescevano. Caprera non si deve confondere coll' isola

Capraja, I' antiea Agilion o Capraria che giace all est

del Capo Corso al nord ovest dell" Elba in faccia a

Piombino. Quesla, beache piu piccola ha nonduncno

maggior importanza d'l Caprera per la sua posizione

militare e marittima, per la sua cilia e pel forte cbe

la difende. II suolo di Caprera 6 montuoso e vulca-

nico, su cui allignano elette vigne, e le capre selvag-

gie cbe le diedero il nome vi sono ancora assa'i nu-

merose.

SILLOCE DI PAKECCniE ISCIUZIONI

In Diverse Pubbliche Localitd di Roma

(Conl'muazionc V. pag. 310.)

107.

Sulla Cappella della Madonna dell' Archetto

Mariae Dominae Nostrae

Alexander Mulius de Papaciurris Marchio

Anlea Savorellius

Celhda ampliala telo superslrticlo

A fniulammlis refecit exornaml

Anno a Parlu Virginis MDCCCLI.

168.

Sulla Porta dell' antico Orto Bolanico

Medicae Palladi

169.

Incontro la chiesa di s. Clemente

5. P. Q. R. Anno MDCCCLVIl.

170.

Sul Cancello del moderno Orlo Botanico nella Lon-
gara

Gregorius XVI. Pont. Max.
Botanicac provehendae

171.

Sulla facciata delle chiesa di s. Lorenzo in Lucina
(precaria)

Laurenlio Valeria Domo Laureto Patri famitias de-

sideratisaimo Superiori anno in pervigilio divi losephi

Vila [undo uxor cum filiis funus instaurare curarunt.

Quos tenet una charitas Pacem ad precamini animae
suavissimae. Die XVIII. Marl. Ann. 1859.

172.

Sulla facciata della chiesa del Gesu (8 Luglio 1860)
(precaria)

Ecce Maria spes nostra ad quam confugimus in

auxHium ut liberarel nos el venit in auxUium nobis.
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173.

Sulla facciata della chiesa del Gesu, 27. del 1854
(precaria)

D. 0. M.
In Itonorem loannis de Brillo et Andreae Bobolae

Sacerdotitm Soc. lesu Cristi

Feromartyrum
Viriute Opere praeclavissimorun

quod Pius IX. Pont. Max.
Beatorum Caelitum honore super auxit

Sollemnia in iriduum
A die VI ad IV kal Febr.

174.

Sulla nuova fontana nel cortile del Palazzo ferra-

juoli

Aedium uliliiati et ornamento

A. Dott. Belli.

LA CONVERSAZIONE DEI FANCIULLI

C V. Album Anno XXVI.

)

IV.

Lo schiarimento.

Tornati la su sopra, muto lasciai i ragazzi ad Ubal-
do, faciendo gli contassero essi la cosa. Mi posi a cer-

care Gustavo ma egli non era in casa. Esco in sullo

spiazzale pieno di tristi sentimenti e v6 a pormi sotto

uno di quelli capannelli-, di fronte a quei monti, chia-

mati un tempo la barriera d' Italia. Sedulomi sopra
r odoroso banco di mirto; andava mirando la luna
che lenta e maestosa saliva ad illuminare per me-
ta gli oggetti con suoi argentei raggi, formando di

quelli un' incanto con le sue ombre pesanti.

La bellezza della notte che gia erasi avanzata di

un' ora ed il cupo silenzio che colasu regnava; mi
fece ricordato di quell' esclamazione di Seneca, la

quale declamai ad alta voce. Quanta rerum turba sub
hoc silentio evolvihir! (1.) E vero, odo gridarmi al-

r orecchio. Li uomini mai sono stall piu faccendieri

di oggi: e pero mai corsero tempi dei nostri piii tri-

sti. Tutto e maschera ed intrigo: ed in si dicendo
si assise a me virino. Gustavo, gli dissi allora, io

desiderava vederti. Mi di, conosci tii i ragazzi con
quali veimi costa su? — Si — E sono? — A che mel
dimandi ?— Dei tu saperli qui da presso, nello spia-

nato, trovarsi una bella villa; quale mirata dall' erta

di questo monte, senti dolcemente tirarti lo andaria

a vedere. Infatto vi andai, tirato dalla curiosita dei

fanciuUi. Ma giunti che si fummo cola, nel chiedere

il permesso di entrare, vennemi significato esservi un
monisterio. In altri giorni, mi ha detto il custode,

molto saria stato dificile otlenere il permesso di ve-

dere la sola villa, oggi per6 ba la fortuna che dassi

pubblico ingresso e non solamente potra vedere la

villa, ma il casino ancora. Infelice fortuna per miei

piccoli amici! . . Vedevasi il casino sol percli^, una
di quelle giovanette s' aveva pagalo il tribute della

umanita.

(Continua).

(\). Seneca de benef. lib. 4. Cap. 23.

CIFRA FIGURATA

FIB.

CIFRA FIGURATA PRECEDENTE

Tutto fugge davanti al tempo e pero tu non lo spen-
dere in vano.

TIPOGRAFIA 1)1 ANGELO PLACIDI

Via di s. Elena N. 71

DIREZIONE DEL GIORNALE

Piazza di s. Carlo al Corso N. 433.
CAV. GIOVANM DE-ANGELIS

direttore-proprietario
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PIAZZA DI S. MARCO

LA BASILICA DI S. MARCO

Essa e delle piu anliche, giacche fu edificata ad

onore di s. Marco evangelista dal pontefice s. Marco I.

coi soccorsi conforme credesi dall' iniperatore Costan-

tino. Entrando nel portico, che rimane su di una am-
pia piazza cui da nome la chiesa s' incontrano tre

porte antiche. Qiiella di mezzo che e la maggiore ha

due pilastri corinti scanalati e haccellali di paonazzetto

cogli slipiti simili i quali pilastri sorreggono un archi-

trave con bel fregio ornato di festoni avente in mez-

zo I'arma di Paolo II. Superiormente a questa porta

si osserva un antico bassorilievo in marmo esprimente

s. Marco evangelista opera del secolo XIY. Per le detle

tre porte si scende nelia chiesa la quale h divisa in

in tre navi.

Dalle navi laterali si salisce alia tribuna (ov'e il

coro e r altare maggiore isolato) per due branchi di

scale di marmo co' loro balaustri, e giunti al piano

superiore trovasi il pavimenlo del Secolo XVI d' opera
alcssandrina.

Le battaglie dipinte a fresco entro le lunette che
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rimangono sulle porle lateral!, sono opera del padre

Cosimo gesuita. Gli aflreschi fuori della Cappella ove

sono dei medaglioni con rilratti di ponteBci e profe-

ti, come pure efBgie di Sibille nelle lunette vennero

condotti da Bernardo Gagliardi da Cilia di Castello.

(Continua).

DELLA SCUOLA DEL PARIM

E De' SUOl MIGLIORI CONTINUATORI.

L' arte del verso seiolto fii studiata molti anni co-

me ognun sa, e i poeti che sono rari, e i fabbrica-

tori di versi che son frequentissimi, molto ban su-

dato nel difficile aringo: ma si gli avi cbe gli altri

ban poco dei loro sforzi ollenuto sia verso la meta

dei secolo scorso, che non si era visto allri scioiti

ben falti salvo queUi del Casa, e qualcuno di Gabriel-

lo Chiabrera. In questo tempo pero quel Ire buoni

uomini del Frugoni dell AlgaroUi e del Bettinelli

credetlero d' aver tenuto il canipo e mollo gia s'era-

no ringaluzzati, quando sorse quel valoroso di Giu-

seppe Parini, che ad essi togliendo tutlo il lor grido,

fare a tulti inarcare le ciglia e liiialmeiile concbiu-

dere, cbe la dife merce T arli dei versi scioiti era

stata trovata. Ad imilazione fraltanto d' ingegno cosi

pellegrino molti s' accinsero a far versi si-ioili, e con

plauso piu meno grande Iratlaroiio diversi argo-

menti cominciando dai piii nobili e scendendo lino ai

pii umili; e I' Itaba in questa bella slagione colse

da tali germogli non poche frondi gloriose, fra le

quali tengono il primo luogo i pochi versi e stupen-

di che apprezzali prima dal Foscolo e dal Pindemon-
te e poi dal Manzoni e dal Grossi, fecero salire in

grandissima stima il discepolo prediletto del Parini,

Giovanni Forli. II carme sui sepolcri, e I' epistola in

morte della propria moglie sono due cantici sublimi,

che molto s' elevano al di sopra di lulti i lavori di

simil genere, quanlunque chi ben vede non si pos-

sano mai come conviene apprezzare i Sc rmoiii di Ga-
spero Gozzi, di quel limpido e scbietto scrillore, die
la grnzia spontanea e la facilita inarrivabile ban reso

a tutli carissimo, ai colli cio6 ed ai non colli.

Ora intanlo la scuola pariniana va innanzi con mol-

to suo vanto, e sempre ummiiala a un modo mede-
simo continua a porlare i suoi frutti con soddisfa-

zione grandissima di quanti amano il bel poelare e

con assai gloria della palria letleratura. Della qual-

cosa noi ci congraluliamo con noi medesimi, e per

r amor che porliamo grandissimo ad ogni ragione

d" ameni studii, mollo esultiamo. E qui laremmo vo-

lonlieri menzione dagli illustri vivenli cbe s' eserci-

tano in questo genere di poesia; ed il farlo saiebbe

buon leslimonio di ci6 che poeaiizi affermammo, cio6

che molti van seguendo con lode I' esempio lasciato

dal cantore del Giorno-, ma per non passare al di la

della piccola cerchia denlro della quale abbiam vo-

luto ristringerci passando sotlo silenzio eziandio i no-

mi di Pietro Giuria e di Lorenzo Costa faremo me-
moria d' un solo cbe aggiungiamo all' elelta scbiera,

lodandone quanlo possiamo piij un Carme da lui pub-
blicato di fresco. Conciossia perd che la nostra lode

sarebbe assai poca cosa, essendo noi insulficientissimi

al tuilo, e come tali non potendo in modo alcuno
pretendere che gli allri si sliano al noslro giudizio,

crediamo opportuno recare diversi brani del pregiato
lavoro, procurando cosi il piacer di guslarlo anche
a quelli, cbe per ci6 che diremo (»iu sotto noi po-
tranno probabilmente mai leugere.

II carme di cui parliamo lu deltalo per morte d'una
vaga e virtuosa donzella rapiia sul fior degli anni
alia sua desolata famiglia: il quale argomento a dir

vero non ba il pregio della novila, lie si mostra a
prima vista capace d' una grande importanza. Ma es-

so e svolto con tanta singolar maeslria, e cbe piu

moiita con tanla plena d affetlo. cbe fa prendere un
realto grandissimo alle scene piu comuni della vita

casuiinga e a tutte le pii'cole virtii dell' umano con-
sorzio che son sempre care e sempre novissime.

Noi 1 abbiam lello da cima a fondo questo bel

carme, I' abbiam letlo una e due volte, e poi abbia-
mo voluto rileggerlo ancora, ed esso ci ^ sempre a
un modo piaciuto, ci e piaciuto siam per dire infi-

nitamente. Fra tulle pero le cose che abbiamo di

preferenza nolato e che ci ban fatlo piacere gran-
dissimo, fu il vedere che 1' aulore sempre che pud
non solo rilrae la natura e parla anche delle Arti

leggiadre, ma ragioriando di conlinuo colla mente e
col cuore, mette lulto a profitto per solleticar l' at-

tenzione del letlore, e fargli prender parte al dolore
dal quale egli ha I" anima forlemente straziata. Non
osiam dire che questa poesia fara agli altri in certi

passi r effetto che ha fatto a noi; ma quello che noi
abbiamo provato leggendola come abbiamo detlo, egli

e qui; cioe che ha spremulo dagli occhi nostri le la-

grime. Ma ecco che abbiamo omai varcato il prefis-

soci termine, e percio venghiamo a fare quello che
abbiamo promesso, seguitando fin che ci piaccia il

poela, il quale parlaiido alia caia sua crealura co-
mmcia cosi

Bella 6 del sol la luce, e agli occhi nostri

Piove dolcezza cbe innamora e move
Ad eslasi beala. Ma per sempre
Questa, o Emilia per le luce si spense,

E la piipilla cbe beveane il raggio

Nel rapimeiilo del pensier, siccome
D' alba foriera dell' eterno giorno

A vision sublime, ab! la pupilla

Ove perenne si pingea la cara

Soavila dell' anima iimocenle

E tanto amor posava, aime per sempre
Nell ombre ^ cbiusa della morte. Oh! quale
Serpe maligno inosservalo morse
Un si bel fior delle create cose

Cbe di eleree rugiade tra le frondi

Del boscbetto nalio nudrito, intorno
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Spamlea olczzo di virtu celesle?

qiiiile invido genio occullamente

Tentiindone la viia in Li'i converse
Lilifere parole e malefici

D'j|ornl)ili aiti il suo vflt-ii spargciulo

Per I at-re inloriio, lo spir6 di Lei

Repenle in seno, e di dolor si folia

Nube addens^ sull.i f.iniiglia aniaiite

Che nial poliaiuio diradar molli anniP

Entra poi il poela a pariare dell' infanzia della rara

sua eslinia e tie novera |ier dir cosi lulli i passi con
accorgimenio mirabde che la parer giaode e poetico

al sonimo ci6 die ad allri Sitreblie sembralo cosa umile
a! tutlo e appena degna d' un osservaiore volgare. Ed
ecco come nesce in qutsto difticilissinio assunlo.

Genlil fanciulla nel materno riso

Fin daila prim alba vitale altifise

L' indole affelliiosa, il venerarido

Costume ed ogni onesto abilo. In Lei

Come in ispeccbio di purissima onda
Cui lion inert spa aura di vila o lurba

Importuno guizzar d' audace inselto,

S' aHissava amorosa e ue prendea
Non che al voler al desiar secura

Norma, si cari e si possenti al cuore
Scendere ne sentia lo sguardo e i detti.

Dalla madre il timor sanio di Die

E i primi veri della fede apprese,

Sillaba eterna dell eterno verbo

Che nelle vergiuelle aiiime stampa
Si salda im|»ronta che per volger d' anni

Non si cancella e ripelea con essa

La Candida preghiera onde era usata

Al sorgere e al cader del di se stessa

E i cari suoi raccomandare a Die.

Devolamente allor la fanciullelta

Al cielo alzava le pupdle ed ambo
Le tenerelle mani, e la parola

In un sospiro le moria sul labro.

Gl' interni sensi comprendea presaga

La genitrice e ne giota siccome

A vision celesle e ratlenendo

Sulle ciglia la lagrima furtiva

Dio, le dicea, ti benedica, o figlia,

Come io li benedico e in fronle a Lei

Stampava il bacio del materno amore.

E cosi di mano in mano dope svolte lulte le cure

di quell' ela, che ^ pure la piii bella eta dell' uomo,
viene finalmente a pariare dello studio the suole es-

serne il piu duro marlello. Ma Emilia volge al mede-

simo 1' animo desioso, siccome quella clie e dolata di

facile ingegno, e fra le altre cose die apprende con

poca e leggiera falica, tengono it primo poslo

Le care leggiadrie del sermon tosco

che le fioriscono di conlinuo sul labbro con I'am-
mirazione di quanti 1' ascoliano cosi ben favellare.

Dopo lali cose e lanle allre di cui noi non parliamo,

il poeta prende a descrivere il silo magnilico in cui

essa uvea stanza, che e una bella e rideiite collina a

poca distanza dalla cilta di Savoiia, della terra che ci

lia dato i natali ed alia quale noi vogliamo tutto il be-

ne del iiiondo parendoci, siam per dire, una contrada

del paradiso lerrestre, E qui lasciamo fare il valente

uomo che fara da maestro; noi per(') gli rimproveriamo

una cosa, cio^ d' aver dello poco: inlanto senliamolo.

Su quella fakla d' Appenin che al mare
Lene lene s' adirna e che divide

Leggine bella dal Lelimbro, incontri

Una solinga villa. Intorno ad essa

Lussureggia la vile e coll' ulivo

L' Arancio i rami amicamente intreccia,

Cui r aura 1' adorale essenze invola

E ne allegra il noccbier che le fiorite

Spiagge da lungi con desio saluta.

Qui placida per Lei scorrea la vita

A ruscello simil che vago i fiori

Baciaiido e I' erbe dell' ombrosa riva

Muove per la vallea le limpide acque.

Quivi poi in qiiesto sito di vere delizie, tutto parla

a quella delta, anima di bellissime cose, tutto le parla

della gloria di Dio:

. . . II sol che inonda
Gli ampii spazii di luce, e il Corellino

Che al maltin chiuso in un sorriso, il capo
A mezzo il di piega sull' erbe e muore,
II furioso furiar del nembo
Che svelle e incende la foresta e il lene

Sussurar dell' insello; il mar che volge

Fremente i flutti a flaggellar la sponda,

E la rarida stilla onde s' ingemma
Foglia che invidiosa aura non scuote.

Emilia poi portata come h dall' amore superno, va

raccogliendo i fiori delle circoslanti aiuole per riporii

suir altare della cappella domestica ; ed ecco che il

poela coglie il desiro per far menzione di due opere

d' arte con le (piali egli medesimo lia decorato la

slessa cappella e porge nel tempo stesso tributo d'ono-

re ai nobili artisti che gliele hanno eseguile.

Sorge cola marmoreo simulacro

Del Fidia onde avra Taggia un di gran nome
Tra le ligiiri terre, opra stupenda
In lui trasfuse la divina idea

Che gli irraggia la iiiente. £ il Redentore
Che la desira in benigno alto slendendo
Ai pargoletti benedice, e un d' essi

Cui la cadente veslicciuola ignudo
L' omero lascia, povero orfanetto
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Umilmente a suoi pi^ prostrate, il lembo
Deir imensutil tunica gli bacia.

L' altro s' appiglia a meglio in pie levarsi

Ad essa coila destra e colla manca
In alto a Lui pur uno sguardo chiede.

Presso la diva effigie alia parete

Pende preziosa tela in cui Frascheri

Deir arti belle e della patria onore

Ritrasse al vivo il Calasanzio in quella

Cbe alia Vergine Madre offre e al divino

Figlio posante in grembo a Lei, con mille

Sovra r ali librati angeli intorno

Ad adorarlo intenti i tre d' Emilia

Dolci fratelli.

Emilia poi, ( e qui prendendo come si dice uno
slancio, lasciamo dall' un de' lati tante care e leggia-

dre cose cbe ci chimano a se ) Emilia poi viene of-

fesa da rio malore , ed ecco cbe cosa avvenne alia

nuova funesla sparsa in tutto il conlorno.

SuUe meste fronti

Tema e dolor sedea; tutti anziosi

Deir inferma cbiedean. Ma (juando udissi

La parola fatal sorse un compianto

Come d amici e figli a cui rapito

Morte crudele avesse amico o madre.

Cupo luHo le negre ali distese

Sulle famiglie desolate, e i vecchi

Padri fur visti e i giovanetti Ggli

Piangere in un tanto infortunio. E il giorno

Che deli' estrema requie al sacro rito

Recarne al tempio si dovea la spoglia

Dieci fancinlle e sei fuor dell' usato

Cbiesero il mesto ulficio, ultimo pegno
Di quel cbe le pungea slcuro affetto.

Nel funebre trcgitto la pupilla

Di lagrime bagnata i bianchi veli

Daila cbioma sugli omeri disciolli,

Altre reggean colle verginee zone
La bara sovra cui nel suo dolore

La sosella maggior disposlo avea

Serto di rose immacolato, ed altre

Dal funereo lenzuol di fior cosperso

Teneano i lembi, mentre a lento passo

Dietro seguia colla mestizia in fronte

Dei padri lor la scbiera ed i fratelli.

Ma lasciando noi queste lugubri scene e passando

ad altre cbe sono meno strazianti, troviamo il poeta

intento a descrivere la valle solinga in cui

Horrendum sijlvis et relligione parentum,

Sorge il Santuario della Madonna di Savona cbe
e dei piu illustri d' Italia ed in ben trecento poveri

quivi slesso ricoverati inalzano di continuo I'ervide

preci al Signore. Emilia s' alza per tempissimo dal

suo tepido letto per accorere colla famiglia ad ado-

rare ner I' ultima volta. Ed allora appunto cbe

Neir azurro del ciel sfavilia ancora
Di bianca luce la diana Stella,

devotamente orando e ripetendo Ave Maria, la divo-

ta donzella

Incede gia lungo il cammin che s' apre

D' opposti monti fra le falde estreme,

Ed in riva al torrente cbe fra sassi

Mormorando s' avvalla e par cbe dica:

Itene al loco che io baciando passo.

E qui giunta in questo tempio bellissimo cbe ispi-

ra divozione e pieta, Emilia quasi presaga di quello

cbe fra poco sarebbe di se, rapita come a dire da
beata visione, si stringe tutta al voler del Signore,

e immemore di se ma non de suoi cari congiunti,

lo prega adorando in questa maniera.

. Presta a tuoi cenni

Son io Signer; nelle tue man commetto
Lo spirto mio, ma tu in quel giorno a miei

Del sacriCcio la virtude ispira

E ad essi dal dolore il sol che resti

Conforto delle lagrime concedi.

Appresso rivolgendosi alia Vergine e ad essa calda-

mente raccomandandosi, o Vergine, le dice, o Ver-
gine cbe ognora invocai come madre.

E madre graziosa ognor mi fosti,

Tu dei giusti il morir m' impetra; scendi

Accanto all' afiannoso letto, e in quelle

Ore estreme la destra ausiliatrice

Sulla gelida fronte a me posando
L' ultimo accogli mio sospiro e sia

Sospir di santo amore in cui si scbiuda
La gioia in me dalla seconda vita.

Ma qui ponghiam fine a questa nostra qualunque
siasi memoria, e parlando di lulto il carme diciamo,

che esso non k altrimenli una coserella di pochi ver-

si, ma un lavoro considerevole, composto di dieci ca-

pitoli nunieri che dir si vogliano, ciascuno dei

quali ^ pill o meno lungo secondo ricbiede il pensiero

cbe in esso viene di mano in mano svolgendosi. Tutti

poi gli anzidetti capitoli sono da cima a fondo ricolmi di

bellezza infinita, e da tutti e da ciascuno si scorge
rbe la maeslria del poeta e grandissima; cbe la ma-
linconia '-be I" accompagna dal, principio alia fine e

la musa cbe non si scosla mai dal suo fianco; che
r aflelto reso piu vicino e potente dai vincoli del san-

gue tutte gli somminislra le note cbe solo giungono
a toccare le anime sovranamente scnsibili, quelle ani-

me pietose che fan piangere al pianto loro anrhe i

meno pietosi.

L' autore di questi versi e il P. Lorenzo Isnardi

delle Scuole Pie, che per bella combinazione prodotta

solo dal caso, e' succeduto a Giovanni Torti nella ca-

i
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rica di Presidente dell' I'niversita di Clenova. 11 Carme
e stampato con lusso siam per dire principesco (rain

-

menti il leltore cio die abbiam promesso di sojira

)

e per proprio fallo per regalarlo agli amici. Nel qiial

numero speriam d' esser iioi; e come eravamo superbi

d' avere nel Torti un maestro un conoscente eanssi-

mo, rosi sarem lieli d' avere nel noslro compatrioUa
un valoroso ingegiio che continua le scuola del cigno
lombardo nel genovese ateneo.

Tommaso TortcroU.

INTORNO AD IN DIPIXTO

DEL SIG. LLIGI SABATIM DI TODl

Leitera diretta a S. E. la Sig. March. Angiola Bo-
urbon del Monte in Roma 10 Ollobre 1860.

Pregiatissima Sig. Marcbesa

Sendo la Religione il sommo conforto nelle somme
sventure, non v' ha dubbio, che un tal conforlo mag-
gionnente si rendera accetto, allorche ie Arti Belle

si facciano esse stesse insinuatrici del sentimenlo re-

ligioso, neir animo di chi dalia sventura sia colpito.

Voi, impareggiabile Signora, perdeste nel March.
Andrea del Monte degnissimo vostro Consorte quel

compagno della vostra vita, che d' animo ingenuo ed

affettuoso, alle domestiche le ciltadine virtu accop-

piando, all' altezza del lignaggio la perizia somma
del foro, formava la gioja di chiunque lo avvicinava.

Considerai meco stesso il cordoglio. dal quale voi, o

sensibiie Signora, doveste esser presa per tal perdita

irreparabile, e pensai essere stretto dovere di verace

stima, e della gralitudine che a Voi mi lega il recar-

vi in tal doloroso fragente quel sollievo maggiore, che

per me si fosse potato. Riflettendo pertanto, quanto

nel vostro animo gentile possa tutto che sappia di

Religione, quanto nel tempo stesso siate amante e

Cultrice delle Arti Belle, credetti che non potesse

riuscirvi discara una illustrazione di un dipinto di

sacro subbielto del Sig. Luigi Sabatini di Todi con

bellissimo artificio immaginato ed eseguito; del quale

scendo subito a parlarvi nell' intendimento appunto

di distrarvi per un memento dalle malanconiobe idee,

e addimostrarvi cosi lo zelo, del quale per Voi son

compreso.

Neiraccingernii a tener proposito di questo acqua-

rello a colori, premetto anzi tutto, che desso meglio

polrebbesi caratlerizzare, come una miniatura di quel-

le che ammiransi nelle antiche pergamene Corali, e

certo va considerato come distinto fra i moderni che

in questo genere si conoscano. II subbietto viene su-

bito a palesarci l' apparizione del Divin Redentore

alia b. Suor Maria Cbialli de" Servi di Maria '*), e

la santita di terrena creatura venne felicemente espres-

sa in questo piccolo quadretto del Tuderte Pillore.

In qual parte allingesti, o egregio giovane Artista

le sublimi I'attezze di questa immagine del Redento-
re, che (|uatUo piij ammirasi, tanto piu riempie di

meraviglia e di amore? II combinare con pochi tratti

la niistura del Cielo e della Terra, ossia le due na-

ture dil Dio fntio lomo, I' accoppiare la venusta del-

le lorme colla ellicacia della espressione, 1' operare
in modo che I' umilta della carne nulla detragga alia

Maesla della Divinita, e un gran cimento per I" in-

gegno e per Y arte, lo che mi sembra avere otteimto
e vinto I' Artista nel dipinto soltoposto alia nostra

meditazione.

Sotto un fondo che rappresenta un antica Chiesa
in Perugia, campeggia I' elligie Divina dc^l Cristo por-

tante la Croce con tal decoro e nobilla, che pare di-

segnata e colorila dietro una celeste ispirazione. Spa-
ziosa e serena scorgesi la fronte, mansueto e com-
niovente lo sguardo, delicata la fbrma del naso, gra-

ziose le labbra e la bocca, e ben composta la barba
e la ricca capigliatura che nobilmente gli scende dal

capo, maestoso il portamento ritto in pie, semplici

e grandiose sono le pieghe del pallio e tunica die gli

rivestono gli omeri e il petto: vive le estremila; con
la sinistra mano sorregge la croce, e con 1' altra

r addita: diresti quasi sentire quelle sue evangeliche

parole dirette alia sofTerente beata « chi non prende
la mia croce, e non mi segue, non e degno di me «

La beata servita, che ansante ed umile le ascolta,

stassi genullessa e supplicante innanzi al Redentore,
la potenza del pennelio rivela tutto 1' ideale della pe-

nitente creatura. L' immagine dell' amore e effigiata

in quel sembiante, di quell" amore che ad imitazione

del Divino Maestro, le fa acceltare con giubilo 1' acer—
ha passione che Egli soffri per riscatto dell' uman
genere. Si o Maria, quelle tue braccia al seno affet-

tuosamente incrociate me lo dicono: il tuo cuore bat-

te, e quelle alTettuose parole che asoolli, sono tutte

di amore, e ne senti ineffabil dolcezza, e mentre ri-

nunciasti ai terreni piacer, ai frutti dei campi, ai

canti degli augelletti, all' olezzo dei fiori, ti avesli

in vece i piaceri della celeste Sionne; le tue bellezze

languirono, perche quali tesori caduchi tu non le

apprezzasti. — La compostezza e la grazia di questa

figura ci palesa eziandio, come la Religione e I' A-
more al Creatore ingentiliscono, campestre essendo
il di lei nascimento. OhI imitiamo la vita della sem-
plice pastorella Chialli per godere del bene eterno.

L" egregio dipintore gloriosamente mostra in que-
sto dipinto,- la sua valenzia. Esso e gia conosciuto

per allri lavori degni di somma lode, e nelle pub-
bliclie esposizioni di Relle Arti della Perugina Acca-
demia, piii volte per giustizia gli furon resi fervidi

encomj.

Certo piii degno soggetto di quello di fui abbiam
tenuto proposito, non poteva scaldare la fantasia del-
1' Artista. Da un lalo la pienezza della espressione

Religiosa, dall" allro la Iranquillita della sceiia nel-

r esleriore di un tempio nel bel secolo delle arti,

tutta infine la magia di quella luce, che aggirasi per

entro al quadro, benche di poca dimensione, rapisce
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la vista ed allegra il cuore per un doire sentimento

di carita insieme e di dilelto. A parer iiostro ii va-

lente Piltore non erasi mai elevalo tanlo alio nella

riproduzione della natura, e ci6 accade, perclie il

medesimo k luUo dedito all' arte sua, perche veglia

e suda, e perch^ ripele col gran Poela

i( . . . . seggendo in piuma
« In fama non si vien, nfe sollo coltre.

Aggradite, o Signora, questo piccolo altestalo della

stima e gratitudine che vi professo, e crediatemi di

cuore.
C. E. P.

(*) Monsig. Giacomo Oddi Scrittore Perugino del

secoto XVII distese e pubblicd con h stampe la inia

di questa Beala dedica(a al Card. Fachinetti, che fii

poi Innoccnzo IX. Atirhe Monsig. Muzi ne descrisse

brevemenle la vita, ed infine il P. Boufigieri nd suo

Diario Sacra dei Santi e Beati dell' Ordine dei Ser-

vi di Maria. In Roma, nel Convento dei Servili in

S. Marcello, vedesi effiyiato il Ritratlo della b. Suor

Maria colld sua Legyenda.

L& CONVERSAZIONE DEI FANCIULLI

(Contin. V. pag. 344.)

Vista dai ragazzi la estinta giovane essi gridaro-

no : Ahi Florida! e furno presso a morire per to

dolore. Che diri mai? . . Florida e morta? . . Iiifeii-

ce contessa! Ecco un' altra piuga al tuo cuore. . .

La pupilia dei luoi ocelli, colei che lanlo li assomi-

gliava ill bellezza ed in virti!i, iiifelice come te nel-

i' amore, piu non vive. E chi potia dirti : Emma
quell' angelo di Florida, vo\() dalla Inrra al cielo

Essa unita al suo Zoilo, da colassu tulla in riso ti

mira e prega. . . si, prega per te-, onde colui in cui

si bea ratiempri il tuo dolore, o diati forza in sof-

frire.

Gustavo quest' Emma che dicesti madre a Florida

fe. . . ? madre pur dei ragazzi. — Ma e, voleva dir-

ti, la moglie di Carlo B . ? . . — Si. — Ah! . ora

sono al capo dell' imbroglio della matassa e slender mi

posso con Ininca mano i licci per tessere la mia tela—

.

Si, stendi quanlo piii poi lunghi i licci, muovi pure

le calcole che mai t' avrai qiiella tela che pensi. Me-
glio faresti nel giudiziare se ti usassi dalla comune
degli uornini. A rimuovere pero da te pensieri che

mi degradano ed intaccano ad un tempo l' onore di

una doiina specchio delle matroiie, ti hasli quanto so-

no per dirli.

Tu non sai piii la di quello che io amai Emma.
Si Marcello l' amai e riamavarni, ma i nostri genitori

erano nemici. I nostri cuori quando s' incontrarono in-

lesero ch' eran fatti uno per l' altro; ma la cosa non

poteva riuscire. I genitori di Emma che aperti tene-

van gli occhi sopra di lei , non so come si avvidero

ch ella aiiiava ed amava me. Prima (luiii|ue che que-

st' amore si radicasse nel cuore della figlia, pensarono
attrnversarlo con trovarle essi slessi uno sposo.

Un gionio toriiando dalla passpggiata trovai nella

mia camera varic Ifllere della posta. Le presi in mano
per indovinare dal caratlf le chi mi scriveva e tra esse

ne rmvemii una di carullt-re incognito. lu non ti so

dire perche nel vedere quelln lettera il cuor mi desse

forti haltili ed un sudor I'reddo slillasse sopra la mia
fronte. Apro con mano Iremante la lettera e leggo.

Mio caro Gustavo.

« Io t' aveva pur sempre detio che la cosa non po-

tt teva riuscire. Tu dei scordarti per sempre di me...

« Gustavo, rassegiiati ai voleri della Piovvidenza Di-

« vina. Mio padre mi ha sigiiifiealo avere conchiuso

« il mio maritaggio. Qiipsta paierna (li>|iosizione mi
« ha laceralo il cuore: ma per ronteiilare una mia
« Kiclinazioiie, non mi sento dispnslaa contrariare i

« miei genitori. Dio che mi gli ha dati; mi romanda
« di onorarii e di ohhedirli. In ^11 obbediro. La prov-

n videnza per Io loro m'-zzo mi aildita la via sopra

« la quale vuole rhe io commiiii: il ricercare piu la

« saria temerita ed il contrariarla saria dehtto Dun-
« que addio per sempre ».

Lelta la lettera mi gittai a giacere su di una sedia

n^ pill mi mossi per quel giornn-, facendo sapere star-

mi un poco indisposto. Alia dimane la mia genitrice

veiine per me e rest6 spavenlata <lalla mia pallidezza

Angosciosa mi addimanda dello stato di mia salute e

lutta la mia risposia fu uno scroscio di pianto.

Ella resld di gelo. Si mosse fretlolosa per chiamare

i servi, ma io la rattenni. Che male adnnque ti fe in-

colto, mi richiede con ansia? Ed io senza rispondSre

le presentai la lettera. Scorsela con premurosa fretta

ma poi posandola con freddezza in sul lavolino: e chi

saria, mi disse: cotesta vostra bella eroiiia?.. Sciocco

e non vedi tu che ti deride? No mia mailre, ella par-

la il linguaggio del suo cuore Questa nobile creatura

che si sagrifna per obbedire a suoi genitori, sempre
mi diceva che la cosa non poteva avvenire. E questa

sarebbe nienle Emma? E credevi tu che noi saressi-

mo convenuti a ricevere in casa una femmina , che
schifa la sua nobilta, che pas^a liinghe ore nella chie-

sa, che ineede come una clarisse , che pute sempre
d'incenso? Dunque a quanto pare lei signora madre
amerehhe che mi togliessi a moglie una di quelle

farfalle che si fan correre dietro un cenlinajo di zer-

binetti che gli van gridando felice chi la so la toglie?

Una che sa starsi coricata sino alle unilici, che passa

un pajo di ore alio specchio , che va alia Chiesa per

vagheggiare ed essere corteggiata? Sa Ella signora Ma
dre quali sono i fieri piii odorosi? Quelli che restano

in basso e quasi nascosti tra l erba. Dimmi voresti

mi soggiunse paragonare quella sciocca di Emma al

brio alia sciollezza di tante altre, che sono 1' ammi-
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razione di tuUi, l' anima delle conversazioni? Ep|>ure,

forse diro male, ma senlo lanli piu mi [liace nii sdIo

calare di ocelli di Emma; die tullo lo sluiiio dt-lla

civetteria delle allre. A queste parole ella vollommi

bruscamenle le spalle e parti.

Allora che mio padre seppe la cosa adirossi I'or-

temeiite. Dopo alcuiii gioriii mi fa chiamaif, anda
III nella sua camera mi fjuardo uii pezzo con cipi-

L'lio, poi mi disse. Gustavo voi siete pazzo e per

cuarirvi da (|uesla malattia la duopo die andiale a

respirare uii ana piii liiia di (|uesla. Preparalevi a

parlire per Roma e partirete da qui a due tjiorni.

II servo e incancato di menarvi da un mio amuo
die dovera iiivigilare sorupolosamente sopra la vo-

stra condoila condolta. (Coulinua)

NECROLOGIA

Fra le preziose Villime die perirono in quest an-

no sotto i colpi della feral score di morle, una som-
mamente ancor ne deplora 1' affi-lluoso Popolo di

S. Giovanni di Bieda Delesfazmne Vilerbese, nella Per-

sona dell" iiicomparabile Sisi. ALTOStino Todini Possi-

denle di qiiella Terra, gia Mi-mbro di quel Muiiici-

pio, Uomo di speccbiata Crisliana Religione, Modello

di rare virtu Cilladine Padre amoroso, Saggio, Pru-

dente e Pio-, tbe nei giorno 30 del perdulo Novem
bre, dopo atroci spasmii e travagii del corpo , tolle-

rati con ernica rassegnazimie dai suoi verd' aniii fino

air eslrema i anizie , munito in ultimo di tutli i Con
forti di N. S. Rebgione, spirava (juell' anima gran-

de nel bacio del Crocilisso, lascianrio in relaggio ai

suoi amali Concittadini, una memoria di sc giammai
peritura, ed inconsolabili di lanta perdita, lacrime

gli iributano di verace do'ore.

Caro Monti

Firenze 20 Novembre I860
L' affetluosa diligenza onde volesle curare 1" edizione

delle variant i Ciceroniane dc O/Jicns nel nostro Album
mi diede coraggio ad intraprendere i confronli

deir edd. de Oratore con due codici uno Biscioniano

ed un altro che dnei Mediceo , perche applicato a

questa Biblioleca Mediceo Laurenziana, ma < be v' en-

lr6 propnamente a tarda eta, cioe nel 1758 , essen-

dovi Irasferito dal Convento de' Francescani di Monte-

pulciano per oidine imperiale.

Con pressodie 10000 codd. da cuslodire, ed anche

da sludiare secondo I' opporlninta, se si vuol seguitare

la falicosa opera della illustrazione di es-ii inlrapresa

da Mr. Baiulmi e conliiuiaia I'elicem'iite dal di. Dd-
Furia, im.igi'iate cbe posso far io diviso in ogtri dal

la Libreria Maiucelliana, senza nemmeno un Dizioiia-

rio al mio comandol Fa<:cio di necossila virtii, e man-

do innanzi il ciilerio dove d' ajuti a .stampa non pos-

so giovarmi. Bencb^ rassegnato, qualche liata ex abun-

dantia cordis vado sospirando verso cosla.

Leggete come: el vale.

Luigi Crisostomo Ferrucci.

Roma, sacrum nomen! Numidae quod honore Irem--

Inde ab Trajano deduclis, nempe, colonis

Sanguine Romulidiim deteriore satis, (1)
Ipse luum civcm me senlio-, nee procul a le

Vivere mi videor sdl bene, vel valide.

Te, positis tabulis, sludeo mibi fingere rursus

Praesentem, baud liumili dedilus ofTicio

Quod me scripta manu librorum ad multa relegat

Adservanda suos millia per pluteos,

Editione vobimiiiibus comitaiite typorum
Aul nulla, aut quae sit vix adiiibenda sen!

Qui trepide iiisud>-t studiosa iiidagine chartis

Purgandis, veleres reslitualque notas.

Post Taciti aniiales, Ciceronein amplexus abegi

Mendosum Ofji'iis quod su|ieresset adbuc.

Nunc Oralorts libris impensius insto.

Idem acie lector, censor et assiduus.

Jam profligato non uno errore, niihi ra6t

Gaudeo: nee socium quaero, nee inveniam

Sal sterili sparla Si quando fessa labore

Mens labat, in mules, inclyla Roma, luas

Conjicioque oculos, memorique cupidine veri

liide peto vires ad bene cepla novas.

Maxima Roma quidem rerum t-sse, et stare videris,

Si lassis animos addere visa poles.

A. C. Ferruccius.

(1) Gli ziiavi con gran rispetto chiamano Rhoom i Fran-
chi: e i Rumeni sono discendenli da colonic principal-

mente di schiavi siabiliie dopo la guerra Dacica.

UN FANCIL'LLO AL PRESEPIO DI GESU"

Cara madre, ecco la cuna

Del celeste Pargolelto

Me bealo! il caldo affetto

Del mio cuor posso sfogar.

Deb! mi lascia dolce madre,

Ragionare al mio Signore;

Son fanciullo, ma I' amore
Mi fara dolto a parlar.

Tu mi amasli, o Bambinello.

E scendesli a me dal cielo

A coprire in mortal velo

La divina maesta.

Quelle forme si leggiadre,

Quelle luci si pietose,

Quelle labbra come rose,

Tutto dire carita.

La beilezza dill' cmpiro,

soave fanciulliiio,

Si raccoglie nel divino

Corpicciiiol, cbe dielti amor.

Bella sdiiera d' .\ngioleUi

Ti salula in doici note:

Chi ribacia le tue gote,

Chi ricopreli di fior.

Signor, dalla tua cuna
Volgi a me lo sguardo amico;

Io son tuo: I'empio nemico



IL PRESEPE SeOLPITO DALL' ORCAGNA (*),

SCULTURA ESISTENTE A FIRENZE NEL TABERNACOLO DELLA MADONNA d' ORSANMICHELE.

Tu mi guardi? Eta simile

Mi fiorisce: un tuo sorriso

Dell! baleni sul mio viso,

E Leato anch' io saro.

Fortunati i paslorelli

Che ti feron compagnia, )

E ripieno d' ailegria ^^^^
II suo don ciascun ti dife.

Oh se anch' io tra que' feiici! ....
Quale gioia, qual contento

Avria scosso in quel momento
L' alma mia dinnanzi a te!

Che parole tulte amore,

Quali cose I' avria detto. . . .

T' avria detlo il vivo afletto

Che nutriva nel mio cuor.

Cento e cento nel tuo volto

Caldi baci t' avria dato;

E pur don I' avria lasciato. . .

.

Ma quel don X accclli ancor.

Prendi dunque: il core mio
A te dono, o Bambinello;

Tu Io serha sempre bello,

Come giglio in su Io stel.

Pargoletlo, dulla cuna
Volgi a me Io sguardo amico;
Non mi lolga 1' inimico

D' innocenza il bianco vel.

D. Giovan Bencdcllo Monti
Camaldolense

(*) II sommo arlelire ha qui voluto rappresenlare
e la grotta neUa quale narque il Sah-atore e la cam-
pagna ove i paslori riceverono V angelica anntinzio.

L' anguslia dello spasio non die" campo al tnedesi-

mo di moslrare in miglior modo cib che avvcniva

nella ciixonricina campagna: pero vedersi un sol pa-

store ascoltare la voce del messasfgero celeste.

GIFRA FIGURATA
D E

T R

I
KB.

CIFRA FIGURATA PRECEDENTE

La giusfizia divisa per metd forma due in-tiere

in-(jiuslizie.

TIPOGRAFIA Dl ANGELO PLACmi
Via dis. Elena N. 71.

direzione del giornale
Piazza di s. Carlo al Corso n. 433

CAV. GIOVANNI DE-ANGELIS

diretlore-proprietario
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FONTANA FATTA DA PAPA GIULIO 111.

IN ROMA >ELLA VIA FLAMINIA PER ABBELLIMENTO DEL Sl'O GURDINO (*)

(*) Giulio III (Giovan Maria del Monte) deliziavasi

talmente di questo amenissiino luogo che aveva in costume

di recarvisi dal Yaticano rimoutando U Tevere entro una
ricca e splemlida barca. Le belle sale delpalazzo furono

ornate di buoni dipinii dei frateUi Zuccheri, che vi si

portarono moUo bene e ne riscossero gran lode. Ebbe
parte in quesli Javori anche Giorgio Vasari con pin Je

grottesche condotte con oltimo gusto da Slefano Vellroni

da Monte S. Savino

Per hingo spazio di tempo si costumo di alloggiare

in questo palazzo que' cardinali che per la prima volta

recavansi in Roma, come pure gli ambasciatori dei

principi, avanii che nella cittd faccs^cro il solenne in-

gresso e da questo luogo appunto soleva in tale occa-

sione partire il loro corleo.
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RAGIONAMENTO SULL USO DELLE ACQIE.

dell' ARCHITETTO EFISIO LUIGI TOCCO.

L' acqua oltre agli usi nella vita di tutli gli ani-

mali, nella colli vazione delle campagne qualuncjue sia

ii genere di coltura, b assolutamente indispensabiie

per chi voglia ritrarre proficui utili dai terreni.

Tutli i popoli antichi e moderni nella loro civilta,

giacche questa non mai va disgiunta dallo stato fe-

iice della agricoltura, hanno apprezzato questo ele-

mento procurandolo con tutli quei mezzi che 1' uma-
na industria sa ritrovare.

Gli antichi popoli tutli, gli Italiani, gli Oriental!

particolarmente i Persiani, poi gli Egiziani ed il ri-

manente degli Africani profusero spese incredibili per

derivare le acqiie in uso della vita e della agricol-

tura. Posteriorraente i Mori nella parte di Spagna
da loro lungamenle dominata, vi hanno operato la-

vori idraulici maravigliosi a vedersi. Lungo sarebbe

il noslro dire, se a parte a parte tulle volessimo de-

scrivere le arti che vennero adoprate in queslo in-

tendimento; se non che lo stesso noslro dire sarebbe

inutile per quelli che non intendessero, o non vo-

lessero intendere il molto henefizio dell' acqua appli-

cata alia agricoltura, quantunque noi non ci rivol-

giamo che ai veri e buoni inlendenli, per i quali al-

cun che diremo delle arti e delle Industrie degli an-

tichi roman'i per procurarsi 1' acqua o per gli usi

della vita o per quelli della agricoltura.

Qualora essi potevano prolillare di una acqua cor-

renle o sorgiva la quale si Irovasse in piano supe-
riore al luogo dove ne avessero il bisogno, neusava-
no volentieri, o facendo quei magnifici acquedotti che
ancora vediamo, senza arrossirne , oppure incondot-

landola per mezzo di tubi o di pioinbo, o di legno,

o di terra cotta. Qualora poi non potevano ottenere
un" actjua correnle alio scoperto, allora si rivolgeva-

no a ricercarne sottoterra, e la pratica da loro te-

nuta costantemente, era di approfondire pozzi in !uo-

gbi molto superiori a quello dove intendevano usare

deir acqua. In fondo a quesli pozzi o trovavano sor-

genli sotterranee, ed in questo caso uno due o piu,

quanli bisognassero alio scopo, scavati che fossero li

mettevano in comunicazione Ira loro richiamando V ac-

qua dei diversi pozzi ad uno cenlrale, da dove poi,

mcdianli i lavori opportuni, facevano scaricare l' ac-

qua nei tubi per i quali si conduceva al luogo de-
stinalo. Se in fondo ai pozzi non trovavano sorgenli
ma solamente acqua di filtrazione, allora non piu
aumentavano i pozzi , ma dal primo scavato dirige-

vano uno o piu cunicoli sotterranei Qno a che atfluisse

tanla acqua quanta ne desideravano, la quale poi dopo
nel modo azidelto conducevano al Inogo destinato per
usarne Con queste arti facilissime procuravano le ac-
que suilicienli ai bisogni delle grandi e piccole popo-
lazioni, ed alhi coltura dei canq)i lanlo publicamenle
die privatamente.

Ma aiicora nello stesso podere dai proprietari si e-
slraeva I'acqua dei pozzi che a lal uopo scavavano, e

cio facevano per mezzo di appositi meccanismi , che

chiamavano Organi idraulici con parola generica, ed

Antlia.

Se oggi coloro che bene intendono i benefici del-

r acqua polessero averne un oncia nella parte piu

culmiuante dei propri terreni, onde polerla dirigere

a tulle le soltoposle parti, cerlamenle si chiamereb-

bero felici.

Quanto costerebbe a costoro un oncia di acqua de-

rivala dagli acquedotti
, qualora quesli ne sommini-

strassero? cerlamenle non meno di 1000. scudi.

Ora con un capilale minore la maggior parte dei

terreni potrebbe avere non un' oncia ma Ire le quali

costiluirebbero un capilale di scudi 3000.
Aggiungeremo qualche allro ragionamento circa la

teoria del sistema , per poi passare a qualche allra

dimostrazione.

Anzitulto poniamo la massime che la natura non
ha niegalo a nessuna parte delle lerre abilabili il fa-

vore della acqua indispensabiie per la vita di tutli gli

esseri creali e che si riproducono Non a lutti pero
la stessa natura I' ha favorita net modo stesso, men-
tre alcune parli hanno fiumi, rivi, sorgenli e laghi di

otlima acqua: e moiti hanno solo alcuni di quesli fa-

vori; come al contrario allre parli, e queste sono in

maggior numero , o per meglio dire in piii larga

estenzione difetlano di tutli i detti beneficj. Ma non
e percio che la natura abbia privato esse parli del-

r elemento indispensabiie alia vita degli esseri; sola

niente per cause a noi ignote, siccome incognito sara

sempre il suo proceJimento, e la sua economia essa

natura vi tiene le acque nascoste sotto leiraa mag-
giore minore profondita. Non solamente acque sparse

in varie direzioni quasi stagnant! con piccolo movi-
menlo di filtrazioni, ma beu anche correnli spesso as-

sai voluminose, come per esempio in Italia e la gran
correnle solterranea del Modenese, e in Francia quella

della Arlois. Le acque che ora abbiamo contrasse-

gnato col litolo di flllranti con piccolo movimento, si

rinvengono in quasi tutta la pianura della terra, ne-

meno gli stessi aridi deserli dell' Affrica e dell' Asia
si pu6 dire che ne manchino: senonche in quelle par-

ti, come anche nella maggior parte delle coste ma-
rittime del mediterraneo I' acqua vi si Irova saturata

di sali ed allre soluzioni per cui si presentano di co-

lore piu o meno latiginoso ed amare non potabili.

II Sig. Denon nella sua opera sull' Egilto raccon-

ta che le armate francesi sotto Napoleone I. traver-

sando il deserto tra I Egilto e la Paleslina provarono
gran penuria di acqua a molivo della sua amarez-
za, ma che poi fu sperimentalo come asoiugando ve-

locemente i pozzi die la contenevano, 1' acqua che
nuova vi allluiva fosse sufficientemente polabile. Nel-

r Isola di Sardegna, nolle aride parti della sua capi-

lale un Signore mi condusse in un suo piccolo podere
dove rinvcnne avvanzi del tempo romano, e dove il

medesimo non sapeva rendersi ragione di un pozzo

ed una cisterna a contlato 1' uno dell' altra, antichi

ambi due.
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In cjuella circostanza mi fu dato di osseivare conic
in tutli i pozzi di quella costa marillima i quali non
presentano die acqua piii o meno aniara, vi accada
questo fenomeno; alloniie spirano venii niarini e nie-

ridionali, nei detti pozzi, 1' acqua vi h amara come
abbiamo detto; nia allorquando spirano venli lerre-

stri e nordici le medesime ac(|iie cambiano natura e

diventano suilicenttmente polabili, manteiieiidosi in

tal modo in lore quesla conliima allernaliva prodotia
daiia di versa direzione dei venti. La jirescnte osser-

vazione mi porUN poi ad spiegare la ragione del poz-
zo e della cislerna, poiche mi fu facile riconoscere

che ivi aliorche spiravano i venti nordici e I' acqua
vi era potabile, si travasava ad arle dal pozzo nella

cislerna per poi servirsene allorcbe II ritorno dei venli

meridionali cambiava natura nell" acqua del medesimo.
II mare ha una influenza sulle acque sotterranee

che noi non sapremmo spiegare, poiche nel fatto rac-

contato, duranti i venli nordici il livello del mare si

abbassa, e al contrario si rialza coi venli meridionali,

apporlando percid) il cambiameiito che abbiamo detto

nei pozzi nonostaule che il livello delle acque nei

medesimi si trovi sempre superiore al livello marine.

Nei pozzi forali dell' Artois fu osservato con sor-

presa che il loro geltito sopra alia superficie della

terra in certi giorni si abbassava anche di qualche
raelro, ma fu poi dope riconosciuto che cid accade-

va in tempo della bassa marea della Manica.
Le rifferite osservazioni non potranno essere nuove

n^ incognile agli uomini dellla siienza idraulica e

percio non crediamo aggiungere dimostrazioni atle a

convincere chicchesia.

Nelle parti tulle favorite dalla natura con acque
che scorrono alia superficie del suolo, non ci ha bi-

sogno che di facili mezzi per prolitlarne o per gli

usi della vita, o per quelli della agricoltura; e tali

mezzi potranno essere piu o meno dispendiosi, ma
sempre 1' utilita sara superiore a qualunque spesa.

Nonoslanle vediamo popolose provincie della nostra

Italia avenli fiumi rivi e sorgenti, con popolazioni

prive di abbondanza di acqua e le campagiie aride

ed infrultuose qualora le pioggie non le fecondino a

tempo debito. Incuria imperdonabile, economia ma-
lintesa.

La nostra Roma tanto decantata per lutlo 1' orbe

per r abbondanza delle ac(]ue, agli occhi del pensa-

tore, appunlo per tale abbondanza, si mostra anzi

miserabilissima degna di compassione sia nella sua

cerchia sia nelle sue canipagne.

Da ri:petlabili ingegni sommi in ogni genere di

sapere, e nella scienza idraulica perilissimi k slato

calcolato che attualmenle Roma, fatia divisione delle

acque che vi portano gli acquedolti ogni giorno som-

ministra poco meno di un metro cubo e mezzo per

ogni individuo, e che per questa parte a giusto ti-

tolo sia superiore non solamenle a qualunque allra

gran capitale di Europa. ma ben anche alia slessa

Roma del tempo di Trajano nonoslanle che al tripio

fossero allora gli acquedolti.

A noi non riguardano ijuesli giustissimi calcoli, le

nostre visle sono dirette all' utile delle acque, nono-

slanle |)er cio che concerne ai tempi ant k hi biso-

gnerebbe conoscere la vera quanlita di individui nel-

la antica Roma, e conoscere tulti i singoli usi di pub-

blica e privata utilila, non potendo asserire allro che

la quanlita dei bagni pubblici e particolari vi si tro-

vasse in numero sorprendenle, che in motori mec-

canici 1' ac(|ua vi era impiegala in non piccola quan-

lita, mentre anche alcuni orologi da essa ricevevauo

la eonlinua loro rotazione.

E sulla indubitala attuale abbondanza di Roma os-

serveremo come, di ac(|ua veramente buona non ne

goda appena una quarta parte della sua popolazione

mentre la medesima sarebbe sufGcienle esuberanlemen-

te agli usi di tutli i ciltadini; che una quarta (larte usi

di ac(|ua pessima quale e quella degli acquedolti del-

r acqua Paola e della acqua Felice-, che un allro

quarto vada mendicando 1 acqua attingendola a pozzi

impuri per mala custodia; e che il rimanenle vada

accattandola a miserabili fontanelle che si trovano

malamente distribuite per la cilia. Sappiamo ancora

che in tanla enorme abbondanza d' acqua i bagni pub-

blici vi sono scarsissimi, e che il prezzo di un ba-

gno costa lanto quanto in qualunque allra cilia dove

r acqua si deve comprare; sappiamo ancora che la

maggior parte di lanta acqua si va inulilmenle a per-

dere perschifose cloache e peril Tevere: die potendo

da tale spreco ritrarre profillo grandissimo per gli

opifici, niente vi ha di cio, se ne eccellui alcune pic-

colissime quanlita adoprate in questo impiego: per

la slessa macinatura del grano nell' estate si e co-

stretli mandarne non piccola parte lungi dalla cilia

per esservi macinala: che il Fiume Tevere riceve det-

trimenli incomodissimi alia cilia a motivo delle ma-
cine che vi sono stabilile, ccnservandosi quesle sullo

slato che la necessila le fece introdurre provisoria-

mente allorchfe Roma sotto Rellisario per I' assedio

dei Goti resl6 all' improvise priva dei suoi acqiie-

dotti; e questo provvisorio si mantiene ancora per

1300 e piii anni conservandosi esse macine sul Te
vere a dispelto del parere dato dagli ingegneri Chie-

sa e Gamberini che con grande spesa Papa Benedet-

to XIV incaric6 dei rimedi da proporsi per la boni-

ficazione del Tevere. Sappiamo ancora cbe di lanta

acqua che va perduta, non un solo filo viene destinalo

alia agricoltura, menoche in pocbissime ortaglie.

Perci^ la quanlita dell' acqua roniana, non fuor di

proposito, puo paragonarsi alle Piramidi di Egitlo le

quali coslarono immensamente senza alcun henefizio

degli antichi Egiziani, ne dei moderni; fabbriche che

per la loro forma, se ne eccellui il sorgere ed il tra-

monlare del sole, non presentano mai nemeno 1' om-
bra air affaticalo contadino, o alio stanco viandante

in un paese dove una poca d' ombra sarebbe pure

qualche henefizio.

Ma lasciamo le acque della cilia e passiamo a quel-

le delle campagne. Le canipagne di Roma oltre ad

una gran quanlita di rivi, hanno due rispettabili fiu-
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m il Tevere e 1' Aniene; nb basta cio, il suo ter-

rene ove tu r incidi con qualche taglio prontamente

ti risponde con scaturire ottima acqua , e con tanta

quantita, non altrimenti di quanto giornalmente ve-

diamo in Roma stessa, di che i proprietari che im-

prendono fabbriche potranno fare ampia testimonian-

za piu coUa borsa che colla parola. Ora di tanta ac-

qua sotterranea vi ha alcun industrioso che approfltti?

Dei due rispettabiii fiumi si trae forse pubbhcamente

o privatamente qualche utile? Le lunghe e fertili spon-

de dei due fiumi che potrebbero esser piantate ad

alberi utili a tulte le arti ed Industrie, hanno forse

un solo albero, se ne eccettui qualcuno che a caso

ci nasce? E stato forse mai dimostrato che le dette

rive piantate ad alberature oltre al vistoso utile che

produrrebbero, farebbero 1" uificio di tenere a freno

le medesime rive, e le consoliderebbero contro le cor-

rosion! e le slamature continue che ci apportano gli

aumenti di volume nelle attuale stato di abbondano?

Si che invece di attendere i legnami che in gran par-

te ci giungono da diversi luoghi, l' interna consuma-

zione di Roma potrebbe esser superata da vistosa

esposlazione.

Ma facciamo fine , riguardo a Roma, e confessiamo

pure che tra noi piu che altrove sia imperdonabile la non
curanza del la molta acqua che la natura e 1' industria

dagli antichi ha messo a nostra disposizione. E tornando

al nostro assunto diremo che la campagna di Roma sia

in parte di natura dove le acque scorrono sopra a

terra, ed in parte di quelia dove le medesime si tro-

vano sottoterra a maggiore o minore profondita. Quin-
di quasi tutte le campagne romane potrebbero rice-

vere il benefizio della irrigazione, produrre raccolti

svariati, e mantenere verdeggianti pascoli nelle piii

aride stagioni.

Domandare nei giorni in cui viviamo i mezzi adatti

e capaci di sollevare e trasportare qualunque volume
d' acqua a distanze grandi, ed a considerabili altezze

mostrerebbe poca perizia dei tempi nei quali viviamo
poca o niuna conoscenza delle opere ammirabili che

si sono eseguiti col mezzo del vapore acqueo applicato

come forza.

Oggi mediante la detta applicazione si puo chiamare
spesa inutile, quelia che si facesse in un nuovo ac-
quedotto die per giungere al livello voluto dovesse
correre una lunga linea in opera muraria , overo a
corsa sotterranea: imperochfe per bassa che si trovi

un acqua coll' anzidetto mezzo potra venire soUevata
a\V altezza voluta.

In alcune parti degli Slati uniti vi sono stabilite

macchine a vapore tali che spmgono per mezzo di

tubi volumi d' acqua incredibili a dirsi, a grandi di-
stanze non solamente, ma ache costringendola ad sca-
valcare altissime motagne.

In Olanda col mezzo del vapore si mantengono a-
sciutte vastissime paludi nonostan^e che si trovino in-
ferior! al livello del mare, polendosi con cio coltivare
e trarne vistosi benefizj.

Oggi con tale forza motrice buona porzione di un

fiume potrebbe essere condotta in terre lontane e be-

nanche molto piu in alto della sua origine. Per con-

seguenza niuna difficolta per la esecuzione di ope-

razioai idrauliche di simil natura, e solamente la dif-

ficolta potra rivolgersi alia spesa occorrente: ma bi-

sogna notare che essa sara sempre minore di una

lunga condottura in opera muraria e la spesa di man-
tenimenlo della macchina a vapore sara sempre minore
degli interessi del capitate voluto per detta condottura.

II ragionamento da noi fatto finora spetta solamente

alle operazioni in grande e queste potranno avere ef-

fetto , coi mezzi di un governo o con quelli piu

facili di una societa.

Non cosi questi element! potranno contribuire per

la riuscita di piccola operazione come sarebbe un in-

dutrioso proprietario il quale amasse avere un deter-

minato volume di acqua nei suo podere; poich^ egh

bisogna, a ci6 fare, us! dei propri mezzi i quali co-

me accade tra industriosi, sogliono sempre essere in-

ferior! a! bisogni.

D' altronde potendo questo proprietario bilanciare

una piccola spesa in rapporto all' utile che ne spera

1' industria somministra molt! altri mezzi idraulici; e

se agli antichi riusciva facile metterl! in opera, a! mo-
dern! non conosco ragione perch^ non abbia da riu-

scire egualmente , tanto piu che oggi le macchine
idrauliche sono in maggior copia di quelle degli an-

tichi, almeno per quelle che noi conosciamo che da

ess! si usassero.

AGRICOLTURA.

L' illustre agronomo Pajen consigiia il seguente

metodo per guarire gl! alberi malati. — Tosto che

r agricoltore si accorge che le foglie di una pianta

ingialliscono, bisogna smuovere il terreno circostante

ad un metro e 50 centim, perche le radici malate

possano venire inaffiate col seguente rimedio. Solfato

di ferro kil. 52o; sal comune i kil oOO; allume
d! rocca kil. o'2o. totale il kil 530 Tali ingredient!

si sciolgono in 40 litri d' acqua finche tutti sieno fusi

insiemi; poi se ne bagna 1' albero presso d! tronco

due volte il primo giorno, e si ripete 1' operazione

nei domani. Questo composto da vigore alle raclici

sane, corrode le gia guasto, rinforza (juelle che non
sono affatto viziate, e s! usa sui mori, sui noei, su-

gli alberi da frutto, nonche sugl! aranci, sui mirti

ed altri arbusti, modihcandone la quantita secondo la

grossezza delle piante. II successo 6 certo.

Guardate fin dove va a cacciarsi la statistical C! ^

stato in Francia chi calcol6 il numero delle mosche,
il numero degli insett! parassiti del frumento. il nu-
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mero del passed e il numero delle slaja di cereali,

che mangiano in un anno questi ucelli. In cospetto a
questi fatli die tornano a tanto onore delle stalisliclie

moderne, vi fu un valente uomo che si propose nien-

temeno che di constatare il numero degli uomini sa-

crificati dal flagello deila guerra dal principio del mon-
do fino a noi, numero che fa tremar le vene e i pol-

si scrivendolo, poich^ e nientemeno che di una quin-
dicina di miliardi. Non contento di questo, il nostro
statista calcoio anche le lihhre di sangue sparso da
queste vittime dei hellici furori, e il peso della loro

carne per cui, merc^ quei calcoli, sappiamo che il

sangue di quelle vittime avrehhe ricolme o,oOO,000
bigoncie e che le loro cariii avrebbero pesato 800
milioni di kilogrammi! E il chiarissimo autore di que-

sti calcoli astrusi sfida a smentirlo tulki gli statisti,

computisti e matematici del vecchio e del nuovo mon-
do, e prometle lOO.OOOfr. a chi sara capace di tanto!

NOTIZIE ARTISTICHE DELLA LIGURIA.

11 Marchese Ademaro De' Mari genliluomo genovese

regalo all' Ospedale di Savona una tavola dipinta da

Nicolo Barahino, giovane artisla che promette di di-

ventare per poco un secondo Andrea del Sarto o un

altro di quelia schiera eletissima. Consideraado io la

grandezza del dono che aggiunge lustro alia cara mia

patria ricca d' opere d' arte d' ogni ragione, ho fatto

questo lavoro poetico ancor che da gran tempo abbia

lasciato da parte la poesia per darmi siccome faccio

a studii piia. severi. Son volendo poi che il medesimo

rimanga nella dimenticanza a cui ho condannato tanti

altri, penso di pubhiicarlo; e facendolo prego il let-

tore ad essermi largo di molta indulgenza.

PEL FAMOSO QLADRO

DELLA CONSOLATRICE DELI AFFLITTI

DIPIXTO

DA MCOLO BARABIXO

SONETTO

Coir Alma ognora sconsolata e mesta

Tornai piu volte a riveder la tela;

Mentre agitato da crudel tempesta

Cercai la pace a cui Taftlitto anela.

E mi parve trovarla: e meno infesta

La condizion che il misero rivela

Si feo per me, che lagrimoso a questa

Fonte hebbi virtu che il cuor m' inciela

E poi che dal dolor trassi conforto

D' onde il naufrago spirtoal gaudio aprissi,

Credetti al fin d' aver raggiunto il porto.

E tutto lieto in cosi cara idea,

Questa e la Madre degli Afllitti, io dis^,

E un Angelo per me la dipingea.

Tommaso TorteroU.

Dialogo di due ladri a Sydenham

(V. Album anno XXV pag. 212.J

UNA GITA AL PALAZZO DI CRISTALLO A LONDRA.

I. ladro. Non e una bella cosa 1' esser presi in

flagrante mentre si fa il fazoletto a qualcuno. . .

M' han colto nella sezion russa e m' hanno ammini-

strato Io knout.

II. ladro. Ed a me la e capitata nella sezion turca;

m' hanno impalato in guisa da togliermi la facolta

di sedere per tutto il resto della mia vita.

LA BASILICA DI S. M.4RC0

(Cont. e fine V. pag. 345).

Presso la cappella della Pieta pur dipinta dal

Gagliardi, trovasi un antico ciborio in cui si custodi-

scono gli Oli santi. Quesio ciborio in antico stava

entro la tribuna e serviva a riporvi la SSma Eucari-

stia. Fu fatto erigere dal Cardinale Barbo, poi Pao-

lo II ed in esso veggonsi tre bassorilievi, il primo a

destra di chi guarda , rappresenta Jlelchisedecco che

porge il pane ed il vino ad Abramo •, il secondo nel
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mezzo ha parecchi Angeli in alto di adorare , ed il

terzo a sinistra esprime la benedizione data da Isac-

co a Giacobbe tutti lavori del secolo XV.

Nell' alira cappelladel Sagramenio dedicata a S. Mar-

co papa, con architetlure di Pietro da Cortona, vi si

vede dal canto dell' Epistola [iin bel candelabro di

marmo bianco, geiililmente lavoralo in intaglio, e co-

me ricavasi dall' arma che e nel piede fu fatto ese-

guire da Paolo II mentre era prelato. II S. Marco

suir altare, dipinto a tempera in tavola si stima da

taluni sia opera pregevole deH'anlica scuola veuezia-

na, forse di Gio: Bellini ; da altri pero ed in specie

dal Titi viene giudicato lavoro di Pietro Perugino, le

eltre pitture sono di mano del Borgognone il quale

condusse anche quelle che veggonsi dai lati della tri-

buono dell'altar maggiore, mentre quelia di mezzo fu

eseguila con molto garbo dal Romanelli e solamente

ultimata dal Borgognone stesso.

Molti sepolcrali monumenti furono eretti in questo

famosa chiesa in ispecie ad illustri personaggi vene-

ziani de' quali diremo in brevi parole tralasciando

quelli che poco possono rilevare' II primo monument,
sotto la nave a destra, entrando, e quello del card;

Francesco Pisani, vescovo ostiense, morto nel 1570;
e tutto di pietre fine, 6 figura un" edicola con quat-

tro colonnine sostenenti un frontone tagliato nel cui

mezzo vedesi I'arma del defunto; sotto vi stasepolta

Chiara Pisani, moglie a Girolamo Quirini mancata ai

vivi nel 1571. II secondo, consistente in un cippo di

marmo bianco col ritralto in bassorilievo di Leonardo
Pesaro, figli aU'ambasciatore Pietro Pesaro, morto di

16 anni qui in Roma h opera di Antonio Canova. II

terzo 6 del card. Cristoforo Vidman titolare della

chiesa e patrizio veneto, morto nel 1600, il ritratto

del porporato e le altre sculture sono di Cosimo Fan-
celli. II quarto fu erelto nel 1700 a Francesco Erizzo
Gglio di Nicola, ambasciatore in Roma per la repub-
blica Veneziana, consiste in una piramide di giallo an-

tico con uno specchio di paragone , e suH'alto il ri-

tratto del defunto in bassorilievo e due fame dai lati.

II quinto fu innalzato al card, titolare Gio : Battista

Rubino veneto, morto nel 1707 dal suo Nipote ; in

esso vedesi il ritratto del card, in marmo effigiato in

un bronzo. Sotto la nave a sinistra il primo deposi-
to 6 quello assai appariscente, che ha una beU'urna
di paragone e fu innalzato alia memoria del card.

Marco Bragadino, patrizio Veneto, uscito di vita nel

1658. Viene per terzo quello del card. Basadonna
card, di S. Maria in Domnica. Qui per ultimo dire-
mo che nella sacristia fra parecchi quadri di poco
conto osservasi un ritratto dell'ambasciator di Vene-
zia Niccola Sagredo, il quale fece fare le cancellate
del portico ed altre molte cose nella chiesa, e questa
una assai buona pittura che sente molto del Tizia-
nesco.

A Lorenzo Lucerloni

Da Jesi

Sacerdote Minore Riformato
Vissulo Lunghi Anni

JSel Ritiro Di S. Maria Delle Grazie
In Sanseverino

Fra i Rignri di Peniknza
Nel Coslante Esercizio

D' Umilta Eroica
E Di Tulle Virtu

Banditor Vangelico

Zdantif-simo

E profunda Teologo

Per La Causa di Canonizzazione
DeWInclilo Parifico Divini

Postulator Solerle tndefesso

Sacrava Q. Memoria
Dope A. XXH. M. II

Dalla Preziosa Sua Morte
II Canonico Anaslasio Tacchi

MDCCCLX

Per L Arcldvio Delia Chiesa Caltedrale di Sanseverino

Q. Archivio Capitolare

Ricco Di Olire 600 Velusle Pergamene
Fu llluslralo

In Bell' Ordine Disposlo

D'lndice Munito
N. MDCCCLX

Per Cura E Studio

Di Alberico Amalori
Cisterciense

Abbate di Govertio

Nel Setlempedano Cenobio
Di S. Lorenzo In Doliolo

Paleografo Di Conta-Fama
Meritamente Onorato

Della Stima E Consuetudine
Del Cardinale Angelo Mai

Del Canonico A. Tacchi.

LA CUNVERSAZIONE DEI FANCIULLI

(Contin. V. pag. 350.)

Questa notizia non m'l dispiacque; mi congedai da-
gli amici e volai in Roma. Cola noi ci legassimo in

amicizia. Ti h noto cbe per divagamento rr.[ diedi
alia vita militare. Quante volte tu mi dicevi di tro-

varmi una compagna, te ne ricordi? ed io ti rispon-
deva non potere disporre del mio cuore; esso non
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aveva ottenuto quella die desiderava e perci6 non si

curava di altro. Cola tu conoscesti Carlo ed appreii-
desti di quali doti era ricca la donna sua. Le cala-

inita dei tempi ci divisero; ma slanco di vedermi
posto in dimenticanza quando per i prestali serviggi

doveva essere premialo, risorsi abbandonare la mili-

zia. Quello che piii mi dicise fu la morte del mio
genitore. che segiii non rnolto dopo qnelia della mia
genitrice. Uestato erede del pingue palrimnnio stabili

per lettera un aministratore clie ernmi stato sugge-
rito dai miei amici, il quale non mi conosreva. Posi

per patto nella prooura; che due voKe all' anno do-
vesse fare il rendiconto a quel religioso clie sarebbe
andato a stare nel palazzetto di villeggialura sul mon-
te di Casal Vecchio e con esso lui dovesse intender-

se!a in tutlo e per tutto. Cosi non conosciuto sono
venuto a vedermi le cose mie, liratovi solo perche il

mondo mi aveva stancato.

Quivi in questa ridente solitudine che ordinal se-

condo il mio gusto vivo affatto staccato dal mondo.
Tutti i miei servi sono quattro o cinque miei aflit-

tajoli, vomini tagliati sul modello del secolo passato.

Essi altro non pensano che ad educare nel santo ti-

more di Dio le loro lamigliuole.

In questa solitudine vissi piii mesi dimentico affiitto

di tutto. Oil quanlo e dolce la vita privatal . . .

Un giorno mentre passeggiava per questi d" intorni,

mi scontrai con Ubaldo: egli non mi conoblie ed io

me gli tenni celato. Mi volli fermar seco dopo averlo

salutalo: e dopo avergli fatte alcune diraande mi ac-

commiatai da lui pregandolo mi venisse a ritrovare

al mio rumitaggio. Vennevi difalto un giorno, e do-
po avere parlato seco un pezzo, lo impegnai per una
seconda visita. Tornu ed al suo ritorno gli richiesi di

Carlo: egli trovossi imbarazzato nel darmi risposta;

allora mi scopersi ed egli mi disse civ era sostenuto

in carcere per alcuni delitti dei quali certo non era

reo, ma che per certe circostanze fatali appariva com-
plice. Allora gli richiesi della contessa. Ella, mi dis-

se: e ora intenla alia educazione dei suoi tigli.

La contessa, seguito a dirmi, non appena ebbe
lingua dell" accaduto che tosto licenzio quasi tutta la

servitii, ristrinse le scuderie e ridusse la sua casa a

vita privata. Poi chiamo a se il Conte Ales, uomo
sessagenario e di specchiati costumi; vedovo senza

eredi: e pregoUo si volesse accollare 1" aministrazione

dei suoi averi. Ma piu di ogni cosa volesse prendersi

singolar cura dei figliuoletti. Potrei lasciarli, ella gli

diceva, nel colleggio, ma ella sa che i malevoli tro-

vansi in ogni luogo. Essi potrebbero safiere lo stato

infelice del loro padre e ad essere dis|)rezzati od in-

sinuargli sentimenti vendicativi: e cosi fargli crescere

in cuore il vizio dell' odio e della vendetta. Sebbene

non era questo solo il suo timore; ella temeva assai

il nero indiferentissimo che torvo e pallido passeggia

per la Italia nostra, lo erederei, seguitava a dire aj

Conte: mancare al primo dei miei doveri, se non cer-

cassi con ogni studio di mantenere nei teneri cuori

dei miei figli la religione e di farvela sempre piiJ

crescere. Sa ella signor cont;^ perche oggi tanti mali

ci corrono sopra come la plena di una tiumaja? Per-

che i genitori non guardano, come una volta, alia

educazione dei loro figli. Dicono die sonosi mutati

i tempi, ma io dico con piii di ragione che gli uo-

mini tengono oggi un altro cervdlo.

lo di gia prevenni su questo le mie figlie, elleno

son meco a far credere ai fanciulli lei essere il padre

loro. Ed io accctto volenlieri il dolce ufficio di pa-

dre di adozione. Cosi stabilita la bisogna furno ri-

chiamati in casa i figli e ricevuti dal conte come fos-

sero stall i propri suoi: ingannandoli con questo lo-

devole inganno onde crescessero sodi nella morale e

dvile educazione.

SERIE DEI VESCOVI DI SEGM.

(Contimaazione V. pag. 338.)

Recatosi a Roma con alcuni canonici per ottenere

la conferma pontificale, Gregorio VII ne fu oltre modo
contento. Ma Bruno ancora si peritava di accettare

cosi sublime dignita; la nuova celestiale visione pero

di una vaghissima Yergine che 1' inanello della sua

gemma e in un' altra fiata apparendogli gli presen-

to un caneslro con entrovi sette canestrini siniboleg-

gianti la ciita di Segni e i sette paesi della sua dio-

cesi, lo sciolse da ogni tema, e piegandosi ai divini

voleri (9) fu consecrato Vescovo dallo stesso Ponte-

fice.

Non k a dire lo zelo mostrato da lui nel novello

ministero, o il cospicuo esempio di tutte virlii dato

al prediletto suo gregge. Piu volte avea paternamente

ammonito Adulfo conte di Vicoli, castello non guari

distante da Segni; ora distrutto ma coslui non si vo-

lendo emendare della pessima sua vita e noiato delle

ripetute correzioni, un di die Bruno accompagnato

da suoi cherici tornava da Roma alia sua sede, fal-

tosigli incontro con tutto ossequio e cortesia invitollo

a fermarsi nel suo castello. Scusossene gentilmente

r accorto Pastore, e gia ripigliava suo viaggio, al-

lorche quell' iiiiquo toltasi d' in sul volto la masche-

ra, Io fe incarcerare con lutti i chierici e lo sosten-

ne in prigione nel suo castello, protestando che 1' a-

vrebbe levato di la, quando adoperato si fosse di

mettere in sua balla, la citta di Segni, sulla quale

vantavasi di aver ragioni e diritti. In mezzo alio

squallore e ai patimenti del carcere sereno e lieto

vivea il venerando Prelato, e mai il piii contento in

vedersi in piccola parte somigliante al divino mae-
stro.

Riarso un di da cocentissima sete, domandoin gra-

zia a una fantesca del conte un gocciol d' acqua, che

gli fu porta lostamente. Prima di berla, segnolla del-

la sua benedizione, com' era usato di fare ad ogni

cibo e bevanda, e di presente fu Iramutata in vino.

Se dolse piacevolmente alia serva, che gli avesse re-

I
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cato del vino in luogo dell' acqua che avea chiesta

ma la serva affermando di aver recato acqua e non

vino, corse a riprenderla e fu altra volta dal sanlo

Vescovo converlila in vino e cosi alia terza fiata. Di

che grandemente meravigliala vol6 dal padrone, il quale

ammiralo il prodigio e la virlii di quell' egregio, e

compunto di vero dolore gittossegli a piedi, gli chiese

umile perdonanza e il rimaiidi tosto alia sua sede (10).

Ivi consacr6 1' altare dedicato alia Vergine nella sua

cattedrale e nel 1089 sotloscrisse la costituzione di

Urbano II, con cui confermavansi i privilegi al clero

6 popolo di Velletri.

Essendosi poi il suddetto Pontefice recato in Fran-

cia, tra gli ailri suoi compagni volte Bruno, il quale

fu insiem con lui al concilio ceiebrato in Clermont

neir Alvernia il 1095, nel quale dopo confermato cio

che era stato gia decretato in quelli di Meifi, di Pia-

cenza e di Benevento, fu pubblicata la prima cro-

ciata e nuovamenle scommunicato Filippo pel matri-

monio con Bertrada (11). Si trovo presente alia so-

lenne consacrazionc fatta dal Pontefice della chiesa -

e deir altar maggiore Clunicese, e a lui fu poscia

imposto di consecrare il terzo altare. Per commissio-

ne del Papa consecr6 la cappella degl'infermi a Tours

il giorno innanzi che Urbano II consecrasse la chie-

sa del monistero maggiore di quella citta, ove quindi

aduni un concilio. Nel tornar di Francia il Pontefice

fermossi nella citta di Asti, ove alle preghiere di Bru-

no s' indusse a fare la dedicazione di quella catte-

drale (12).

Ricondottosi finalmente il segnino Pastore alia sua

sede, seguitcS con tutto lo zelo a reggere la sua chie-

sa per insino al pontificato di Pasquale II che fu in-

nalzato alia suprema cattedra di Pietro nel 1099.
Questo Pontefice voile anche egli in sua compagnia
Bruno nel viaggio che fece in Puglia. Ivi gravemenle
infermo il vescovo di Segni, il quale sentendosi sem-
pre pill crescere in petto la brama di ridursi in so-

litario chiostro, ne chiese istantemente la licenza dal

Pontefice, il quale comecch^ di mala voglia, pure per
non gli aggravar di piu il male, glie la concesse. In

pochi di fu sano, e oltremodo contento del lungo suo
desiderio alfin consolato vol6 immantinenti a Monte-
cassino, e appresentossi all' abate Oderisio da cui ri-

cevette 1' abito, e le regole che poscia professo.

Dispiacque infinitamente a Segni f aver perduto si

amorevole e santo Pastore, e non fu mai che si con-
dusse ad eleggere un novello Vescovo, protestando
di non voler riconoscere altro che lui. Ma la pace
della solitudine non duri molto, poiche in breve eh-
be Bruno dal pontefice improviso comando di recarsi

con Boemotido principe di Capua in qualita di le-

gato Apostolico pel vantaggio delle chiese di quel
reame. Obbedi tosto Bruno e andato cola celebri
ai 27 di giugno del 110(5 un conicilio a Poitiers (13),
ove grandemente infiamm6 gli animi dei cattolici a
liberare il sepolcro di Cristo.

(Conlinna).

Prof. Alessandro Atti.

(9) Invitis, sed cogentibus cum divinis ostensis vi-

sionibus, Signiae Episcopus creatus est. Spondano an-

no 1079.

Cio appare dalla seguente iscrizione riportala dal-

V Ughelli op. cit. - Hoc altare dedkatum est ad hono-
rem B. - Mariae a Brunone Episcopo V hal. Feb. - De
reliquiis 55. Mattaei aposl. Slephani - Papae CalUsti pa-

pae Blasi Episc. Sebastiani marl. AIe.Tii confessoris-

loannis Levitae lacobi Intercisi - Et Cecilia virginis et

aliorum sanctorum -.

(11) Henrion vol. IV, pag. SIO. op. cit. Berli

saccu. XI. op. cit.

(12) Rilevasi dalla seguente iscrizione posta nella

cattedrale di Asti - A. M. D. G. - Deiparae in cae-

lum assumptae - Urbanus II. Pont. Max. - Sancto

Brunone Signensi Epicopo Peregrinationis comile -

Et in hac olini Cattedrali canonico - Inlercedente - Ba-
silicam istam nova slructura - In velcri loco raedi-

ficatam - Dedicavit.

CirRAFIGURATA

CIFRA FIGURATA PRECEDENTE >
Talvolta si pende indietro porlando la testa in alto.

TIPOGRAFU DI ANGELO PLACmi
Via di s. Elena N. 71

.

Pia:

DIREZIONE DEL GIOUNALE

za di s. Carlo al Corso n. 433
CAV. GIOVANNI DE-ANGELIS

direttore-proprietario
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STATO DEI PUINCIPALI FRA I SETTE COLLI, OVG DI POI FU ROMA, DOPO CHE GLI ABORIGENI ED I PELASGHI
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CACCIATI I SICULI DAL LAZIO, VI SI STABILIKONO VERSO IL 1380 INNANZI ALl' ERA VOLGARE.
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/ monumenti , che daW epoca anleromana al cader

dell' impero s' innaharono siilla parte principale del

colle Palatino e neW area del Foro Romano sino

alle (aide CapitoUne ed alia riva del Tevere, descritti

dal cav. Camilla Ravioli,

(Contin. V. pag. 322).

;

OSSERVAZIONI AL CAPO I.

CHE TRATTA SULLE

CONSIDEUAZIONI SOPRA I TRE COLLI DEL LAZIO

SATDRNIO, GIANICULE:<SE E PALATlNO:

DAL 1400 AVANTI CRISTO AL 1300, E MONUMENTI
INNALZATl IN QUESTO PERIODO,

Nella coiicordanza degli Storici ad afl'ermare che
il Lazio fosse dapprima abitato dai Siculi, ai qaali

sottentrarono Aboiigeni e Pelasghi, quando quest!

costrinsero quelli ad emigrare in Sicilia, alcune os-

servazioni naturalmente si aflacciano, onde convince-

re i peritosi, che le tradizioni orah e scritte de pri-

schi tempi e riepilogate dai greci e latini nelT epoca
della grandezza romana intorrio agli avveninienti pri-

mitivi dei popoli stanziati in Italia, hanno diritto ai-

i' altrui credenza, poiche vestono di tutti i caralteri

propri della verita della storia.

N& si deve ritenere che i Siculi propriamente fos-

sero i primi ad avervi stanza, ed essi cacoiati, fosse

esclusivamente occupato dagli Aborigeni edai Pelasghi.

Non possono escludersi dal Lazio quasi contempora-
neamente gli Aurunci, i Rutuli ed ultimi gli Arcadi

,

senza conlare i popoli oltre il Circeo: J^alium anti-

quum a Tiberi Circeios servatum est M. pass. L. lon-

yitudine. Tarn tenues primordio imperii fucre radices.

Colonis saepe mutatis tenuere alii aliis temporibus
Aborigines, PeUmji, Arcades, Siculi, Aurunci, Rutuli.
El ultra Circeios V'olsci, Osci, Ausones, tinde nomen
modo Lata proccssit ad Lirin amnem (i).

I Siculi per(i non tennero soltanto il Lazio; buona
parte del versante adriatico fu da essi occupato, e lo-

ro si attribuisce la fondazione di Ancona e di altre

citta del Piceno. Ab Ancone Gallica ora incipil., to-

galae Galliae cognomine. Siculi et Liburni plurimi

ejus tractum tenuere, in primis Palmensem, Practutia-

num, Adrianumque agrum (2). Ed oltre a cio: Numa-
na a Siculis condita: ab iisdem colonia Ancon appo-
sita promontorio Cumero, in ipso pectcntis se orae cii-

bilo (3).

Ma questa occupazione del Piceno fino all' agro
Adriaco , o del Lazio sara stata contemporanea? Ar-
dua non e la risposta. Poiche considerando che le

pill stabili occupazioni nella penisola furono quelle

procedenli dal settentrione al mezzodi , si puo con
buona ragione ritenere, che mentre i Siculi stanzia-

vano primaniente nella regione del Piceno ne fossero

discacciali dagli Urnbri, i quali detter nome alia pro-
vincia ultima da essi abitata piij verso il Lazio. Per

tal modo i Siculi si trovarono sospinti e costretti a

riparare net Lazio.

Ma ora altre quistioni: chi erano cotesti Umbri,
quale la loro potenza, quali cagioni li trasse a com-
battere i Siculi, e quando cio avvenne? I "moderni,

fra' quali pongo come antesignano il Balbo (*), pos-

sono soddisfarci.

Con esso riconosciamo in Italia tre immigrazioni

primarie: quella de' Tirreni, 1' altra degli Iberici,

i' ultima dei Celto-Umbri. L' epora tra il 2600 al

1600 innanzi l' era volgarc. De' Tirreni si e parlato

abbastanza nella introduzione; essi sono coloro che
detter nome al mare che e tra 1' Italia e le isole di

Sardegna e di Corsica e percii stanziarono nel ver-

sante del mediterraneo tra la Liguria e il Lazio. —
Gli Iberici par si dividessero, occupando terre a set-

tentrione col nome di Liguri, ad oriente e nel cen-

tro col nome di Siculi. Denomiiiazione e questa

non ben ferma, ne sola: tanto che costoro quando
furono cacciati nella Trinacria altri li dissero Siculi,

altri Ausoiiii altri Elimi , altri Liguri , ma in fondo

furono Iberici soggiacenti prima alia irruzione Um-
brica

,
pos''ia soccombenti alia riscossa nazionale Pe-

lasgo — Aborigena come vedrassi di poi. E impor-

tante il passo di Dionisio : Atque ita Siculwn genus

reliquit Italiam, ut Hellanicus Lesbius auctor est. . . .

Philistus auiem Syracusanus scriint traiecisse illos

anno octuagesimo ante bellum Trojanum ; gentem

x'ero transvectam ex Italia nee Siculos , .nee Au-
sones fuisse nee Elymos ; rerum Ligures , duce Si-

culo: hunc Itali filium, imposuisse nomen suum sub-

ditis. Ligures anient e suis agris pulsos esse Pelasgo-

rum et Vmbrorum injuriis (4). — Riguardo ai Cel-

lo — Umbri , il nome stesso ne dimosira la pro-

venienza, e il loro stabilimento nel centro d' Italia

determina la debolezza de' Tirreni a resistere, la ne-

cessita di cedere in parte l' autonomia politica, in

parte il territorio; quindi 1' ultime emigrazioni tirre-

nicbe o fuor d' Italia, onde a lor ne venne il nome
di Pelasghi, o in altre regioni d' Italia, che detter

luogo per il vagar loro all' appellazione di Aborigeni

e meglio di Aberrigini. Queslo h punto essenziale:

non sono i Pelasghi nh gli Aborigeni razza diversa

indigena o nuova immigrazione di popoli stranieri in

Italia; ma sono gli stessi Tirreni die cangiaron nome
per miitamento di esistenza politica; e quest' avveni-

mento ^ di data contemporanea all abbandono fatto

dai Siculi del littorale adriatico e della loro concen-

trazione nel Lazio. Cliecche taluni pensino de" Pela-

sghi e degli Aborigeni la critica d'accordo con le nar-

razioni sloriche conducono a questo risultalo. Di fat-

to troviamo in Dionisio a disp«tto delle sue convin-

zioni: Myrsilus contra dissentiens ab Hellaniro, Tyr-

rhenos ait post relictam palriam passim vagabundos

mutalo nomine dictos Pelargos, quadam aliluin pelar-

gorum (hoc est Ciconiarum) simililudine agminatim

obcrrarent per Graecas regiones atque barbaras: et mu-
rum quo Atheniensium arx cincla est, cognomine Pe-

lasgicum, opus esse horum hominum (o).
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Abbiain noi gia visto nel Capo primo (*) cbe Dio-
nisioe Sesto Aurelio Viitore agli Aboriifeni ebber dato il

nome di Aberrigini dal loro errare |)iu cb' altro; Fe-
Sto in iiiodo aticor piu cbiaro diinostra (juesta loro

condizioric: Aborigines appdlati suul, quod errantes

convenerint in agtum, ijui nunc est popuU romani.
fuit eniin gens aniiquissima Ilaliae (ii).

Alia invasione adunque dei Celto — L'inbri deve
riferirsi peculiarinente la necessila dell' emigrazioni
ultiine dei Tirreni fuori il' Ilalia. o pe' luoglii mon-
tuosi delia peiiisola, noii mono die lo slValto delle

geriti Iberiche ossia dei Su'iili e forse dei Liguri dalTlta-

lia superiore. Questo faito e rioisameiUei rilerito da
Plinio: Siculi et Liburni plurimi ejus traclum (toga

tae Galliae) tenuere. in primis Palmensein, Praetu-

tiarum, Adriamimque aqrum. UMBRI EOS E\PU-
LERE, HOS HETRLRIA. IIASC GALU. Lmbro-
rum gens anliquissinia llnliac eristimalitr, at quos

Urnhrios a Graecis pulent diclos, quod inundalione ler-

ranum imbribus superfuissent. C C C eorum oppida

Thusci debcUasse reperiunlur (~). Noii e qui quistio-

ne da discutersi la opinione eiimt)logica sugli Umbri,
seguiliamo a ritentrli Cello — I inbi i sail' autorita di

Solino, cbe dice; Gallorum velerum propagiuetn Um-
bras esse (8j; e andiamo iniianzi iiella successione

de' fatti, avvenuii per la lore invasione ed occupa-

zione dell llalia, poicbe poro osservala dai critic-i. —
Gli Umbri scacciaiono i Siculi dall' Italia superiore,

ed alia lor volta gli Etruscbi cacciarono gli Umbri
in epoca malura. Questo falto dimostra la pressione

esercitala sopra i Tirreni, che poi rieompariscono sot-

to nome meno vago e piii recente.

I Tirreni furono, siccome vedemmo, la prima im-

migrazione tra le primarie, e perci6 per dirillo dive-

nuta nazionale , soccombente all" invasione , alimen-

tava necessariamente una riscossa contro gli oppres-

sor!. Quindi teneva viva la fiamma dell' indipen-

denza co'montanari irranli sull'Appennino •, e quin-

ci dal lato del mare comunicava co'Pelasghi spar-

si in Grecia, educatori ed incivililori cola di que'po-

poli barbari allora. perche anleriori alle loro prime

imprese; la spedizione nella Colcbide. la guerra di Te-

be, 1 assedio di Troja; e fondatori di riti, fra quali

r Oracolo di Dodona. Scd el oracuJuin Dodoneum de-

fecit: quemadmodum et reliqua. Ephorus ail a Pela-

sgis fuisse fundalum: quos fama fert eorwn qui in

Graecia dominali sunt fuisse antiquissimos. Hotneri

est hoc:

Dodoneae, Pelasgice lupiter.

Uesiodus autem sic:

Dodonnm, fagumque, Pelasgorum utpote sedc's (9).

Ma venne il punto in cui i Pelasghi incivililori,

come avviene sempre , divennero gravi ai Greci , e

qua e la perGno comballuti e soacciali. lantocbc si

vider costretti a ricercar 1' oracolo di Dodona . onde

conoscere a qiiai luoghi il deslino li avrebbe chiamali.

Sia che i Greci per isbarazzarsene li volessero addi-

rizzare alle anticbe lor sedi, sia che praliche scgrete

si fosser tenute fra cssi e i Tirreni, perche sotto co-

lore del voler divino si elVelluasse il loro rimpatria-

re, utile ai disegni dc' loro anlicbi concittadini, 1' o-

racolo in quesli termini parlo:

V affrettate de' Siculi alia terra

Gia di Saturno; a Colila ne andate

Degli Aborigem, ove 1' isoletla

Movesi incerta; e la frammisli ad essi

Decinie a Febo indirizzate, e Pluto

S'abbia in dono le teste e il padre un uomo. (***)

Ed i Pelasghi ap punto preser terra in Italia e rag-

giunsero gli Aborigeni a Rieli. Quest' avvenimeuto ^

a riporsi verso il 1380 A. C. imperocche la Crono-

logia pone Salurno nel Lazio verso il l4!o; e all'ar-

rivo de' Pelasghi Salurno nan era piii in terra non

solo, ma il Lazio era occupalo dai Siculi, gente estra-

nea ai primi abilatori suoi Saturnini e Gianicolensi.

Allora fu che gli Aborigeni, i quali pemonti aveano

stanzialo senza recinti di mura , cominciarono con

qualche vantaggio la guerra conlro i confinanti.e quan-

do furon giunti a debellare e a discacciare i Siculi dal

Lazio, spesse caslella munile innalzarono, dominando

la regione inlerposta tra il Tevere ed il Liri. Quesla

rivendicazione possiamo noi ammellere , in presenza

degli Umbri, anzi acontatto del territorioda essi occu-

pato, che divenne tranquil la base delle loro opera-

zioni guerresche? No, certo. 1 Tirreni al momento
della congiunzione degli Aborigeni co' Pelasghi, ave-

vano ripresa la lor vita polilica cangiandone perfino

il nome in Toschi od Elruschi, ed avevano necessaria-

mente riporlato viltorie sui Celto—Umbri, per assi-

curare le quali, come dovevano procedere allargan-

dosi nel versanle delTAdriatico ; cosi dovevano alle

spalle di qua dell' Appennino non essere disturbali •

dalle velleita dei Siculi del Lazio, a combatlere i quah

la ragion polilica chiamava gli Aborigeni e il voler

deir oracolo spingeva i Pelasghi ad unirsi ad cssi

nella conquista. E lanto vero 4 questo che i Pelasghi

e gli Aborigeni dapprima secondarono la loro impresa

espugnandoCortona, lenuta dagli Umbri, ricacciando-

ne i)arle verso il Tevere, e poscia movendo unili con-

tro ai Siculi. In questo modo si avvera il racconto

di Plinio: L'inbri eos ^Siculos' expulerc, hos llelruria.

hanc GaUi (\0).

E Tito Livio convalida queste vittorie contro i Cel-

to — Umbri, poicbe annnvera Ire periodi, in cui i

Galli, come egli coslanlementf gli chiama, tenlarono

irrompere nell' Ilalia cciilrale anleriormente all' in-

cendio da lor dato a Roma, nominando 1. l' assedio

di Cliiusi, 2. la discesa ili Belloveso con la disfatla

degli Etruscbi al Ticino e la fondazione di iMilano

ai tempi di Tarquinio Prisco: 3. la lor lotta con gli

slessi Elruschi in epoca anteromana. — Sed eos. qui

ovpugnai-erint Clusium. non fuisse qui primi Alpes

transierini, satis constat: ducenlis quippe annis ante,

quam Clusium oppugnarenl, urbemque Romam cape-
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rent, in Italiam GalU Irascenderunt: nee cum his pri-

muni Eiruscorum, sed muUo ante cum iis, qui inter

Apenninum, Alpesque incolebant, saepe exercitus Gal-

lici pugnavere. Tuscorum ante Romanum imperium

late terra manque opes paluere: mari supero inferoque

quibus Italia insulae modo cingitur, quantum polue-

rint, nomina sunt argumenlo, quod allerum Tuscum

communi vocabulo geniis, allerum Adrialicum mare

ab Adria, Tuscorum Colonia, vocavere llalicae geniis.

Graeci eadem Tijrrhemim, atque xidrialicum vo-

cant (li). IN6 creda alcuno di trovare contradizione

per questa prima guerra co' Gulli che da noi si dice

fatta dagli Etruschi contro il Celto — Umbri, per

le parole che Tito Livio aggiunge nella invasione ai

tempi di Tarquinio Prisco, die sareiibe la seconda

accompagnata da piii irnizioni, tra cui, sotto la con-

dotta di EliLorio, quella dei Cenomani, i quali: Pado

ratibus traiecto, non Etruscos modo, sed etiam Um-
bros agro pellunl (12). Se i Celto — Umbri erano

Stat! combattuti dagli Etruschi, qiiando gli Aborigeni

uniti a Pelasghi cacciarono i Siculi dal Lazio, com'e

che i Cenomani potessero dopo la fondazione di

Roma cacciare gli Umbri, che sarebbero stati dello

stesso lingnaggio, e de' quali percio sarebbero stati

liberatori? E facile la risposta, quando si riflelte che

gli Umbri stranieri, cacciati dagli Etrusclii, lasciaroiio

il nome alia regione, come i Longobardi alia Lom-
bardia, e le guerre Longobardiche sono cosa diversa

delle Lombarde, aiutando la distinzione in qnesto caso

r elissi di una sillaba , che non ebbe luogo per la

regione dell' Umbria.

A questo proposito , e d' uopo essere molto cauti

nelle distinzioni: poich^ noi Iroviamo negli scrittori,

che ragionavano ognuno a loro modo e secondo le

proprie viste e cognizioni, non sempre esatte, diversi

popoli in Italia essere chiamati primi ed antichissimi.

llaliam primi Ausones inhabilarunt indigenae, dice

Varrone (i'S); Anliquissima aulem gens sunt Sabini,

afferma Strabone fli); Aurunci Italiae populi anti-

quissimi fuere, dichiara Servio (lo)-, ma la costoro

antichita non potra mai modifirare le tre immigra-

zioni primarie , e deve anzi riferirsi ad alcuna di

esse. Italiae cultores primi Aborigenes fuere, avverte

Giustino (16); Aborigenes . . . fuit enim gens anliquis-

sima Italiae, soggiunge Festo (17); e noi abbiam vi-

sto come deve rilenersi la loro antichita e a chi de-

ve riferirsi la loro cultura. Pelasgi . . . hi primi Ita-

liam lenuisse perhibenlur, asserisce Servio (18); e in

che modo costoro fossero i primi ad essere in Italia

prima delle loro peregrinazioni k stato gia detto. Ur-

bem terrae, marisque totius principem quam nunc Ro-
mani habitant, primi in omni memoria lenuisse ferun-

tur barbari Siculi, gens indigena, dice Dionisio (19);

in che modo questi venissero net Lazio, e quanto

fossero indigeni e come tali si potessero chiamare, la

nostra csposizione lo manifesta; che fosser primi Vir-

gilio lo nega e la venuta di Saturno il combatte, co-

me si dira in seguito. Finalmente: Vmbrorum gens

anliquissima Italiae aexistimatur, esclama Plinio (20);

e le osservazioni fatte qui sopra chiariscono il grado

di verita che e in questa espressione.

Seguendo adunque le parole di Dionisio ad abitare

il Lazio primi sarebbero stati i Siculi: siccome pero

poeti ed istorici narrano che Giano e Saturno con-

temporaneamente fossero fondatori di cilia sui due

noli colli prossimi al Tevere, le quali dal lor nome
si dissero; cosi non potendo disprezzare quella tradi-

zione si viene per necessita in questa sorta di dilem-

ma: ch'essi necessariamente o dopo o prima de' Si-

culi, dagli Aborigeni e dai Pelasghi discacciati dal

Lazio, ivi (iorissero ed avesser sede. Ma se dopo la

ritratta de' Siculi cotal fondazione fosse avvenuta, i

Pelasghi non avean modo di edilicar per volo 1' Ara

a Saturno nelle fauci del colle Saturnio, poich6 1' a-

poleosi di questo personaggio dovette esser posteriore

alia morle, e vivo essi 1' avrebber trovalo sia ch' esso

fosse stato in mezzo ai Siculi non partecipando alle

lor vicende, sia che si supponga giunto in quel breve

spazio di tempo che puo dividere il vinto dal vinci-

tore dai luoghi conquistati, il che implica contradi-

zione anche per i benefici da Saluruo compartiti

alia popolazione pacifica e rozza del Lazio e per la

presenza di Giano che di qualche anno il precedette,

e il vide stahilire nel colle vicino al siio, h d' uopo
j

adunque necessariamente credere che in tempi ante-

rior! air occupazione Sicula, Giano e Saturno fosser

nel Lazio, e quindi ammettere che tal regione fosse

precedentemente abitata.

Questi fatti non potean sfuggire a chi avesse usato

la critica e serbato 1' ordine cronologico degli avve-

nimenli, da una costanle tradizione ammessi, e paten-

temenle dall'oracolo accennati nel iiominare la. terra

Saturnia de Siculi. E questo fece Virgil'io. E vero

ch' egli nel suo aureo poema introdusse due grandi

anacronismi per vezzo di poesia
;
quello di Didone

che si scontra con Enea a Cartagine, e 1' altro ove

r eroe Trojano si abbatte in Evandro presso 1' Ara

Massima. Ma per queslo non vorrem noi ammettere,

ch" egli sapesse e volesse conservare la verita tradi-

zionale ne' racconli in ispecie ove discorre sui popoli

primitivi d' Italia? E un tralto molto luminoso, rive-

stito d' immagini poetiche, alia cui bellezza noi non

ci fermiamo, e quello appunto, ove egli parla dei pri-

schi abitatori nel Lazio, e dei monumenti che gia

sorgeano all' arrivo di Evandro, e, di quel da questo

innalzati nel silo, su cui poscia la citta di Uoraolo

fu eretta.

Difatto egli primamente descrive lo stato selvaggio

dei prischi abitatori, e come per opera di Saturno

fossero essi educati a vita socievole e da ultimo, ac-

cennando ad una perlurbazione politica, parla dell'oc-

cupazione di Ausoni e di Siculi, ch' egli chiama Si-

cani forse per necessita di metro. Eccone il lesto:

Hae nemora indigenae Fa^mi, nymphaeque tenebant

Gensque virum Iruncis, et duro roborc nala ....
Primus ab aelhereo venil Salurnus Ohjmpo. . . .

Is genus indocile, ac dispersum montibus altis
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Composuit, le(jes(me dedil, Latiumque vocari

Maluit. hie quoniam laluisset talus in oris.

Aureaque, iit pcrldbenl, illo sub rege fuerc

SecuJa, sic placida populos in pace regebal:

Delerior donee paulalim, ac decolor aeias,

Et belli rabies, et amor suceessil habendi.

Turn manus Ausonia, et genles veuere Sicanae

Saepius, et nomen posuit Salurnia tellus 'i[}.

A qiiesta esposizione il commentario cJi Servio si

aggiunge a coiivalidare il nostro pensiero clie 1' oc-

cupazione Sicula e, secondo Virgilio, anclie Ausoiiia

non trovasse il Lazio deserlo, ma sel con(]uistassero

coloro, cacciaiidone gli iadigeiii Saturnini, i quali

preser nome di Aborigeni e legati col resto de' po-

poli debeilati e oppress! medilassero la riscossa, die

poscia avveniie e ne lasci6 moiiumento moinorabile,

incontroverso e non perituro, l' crezione dell Ara a

Saturno nelle fauci del colle Salurnio, e l' islituzione

de' Salurnali colle laminarie, di cui un resto noi ve-

diamo nelle fesle Carnevalesche. Ei'co le osservazioni

di Servio ai versi citali di Virgilio; Omnes terrae

habitatores, aut indigenae, aut advenae, aul conrenae;

uidisenae sunl indegenili. ul de Faunis dixit, adccnae

de uno loco veuienles, ul Saturnus; convenae de di-

versis ut Ausoni et Sicani. Sicani autem, secundum

nonnullos, populi sunt Ilispaniae a fluvio Sicori di-

cti. Lu.aii. H^spe^ios inttT Sicoris non ullinms amnis.

Hi ducc Smilo reneruni AD ITALIAM . ET EAJJ

TEMERiST EXarSIS ABORIGIMHIS l/OA'

IPSI PL LSI AB ILLIS . QUOS ANTE PEPiLE-
RAM. insulam vicinam Ilaliae occupaverunt, el earn

Sicaniam a genlis nomine, Siciliam vero a duels no-

mine dixcrunt : quamquam Tucydides dicat de Sicilia

lialum regem venisse , et ab eo esse Ilaliam appella-

tam (22

\

Poslo adunque quest' ordine cronologico , si vede

che r occupazione Sicula nel Lazio mand6 in fascio i

beneficl a Saturno attribuiti, e turbo la pace deprischi

abitatori cbe iuron costretli, almeno in parte, a ri-

pararsi ai monti ed oltre mare ; tanto che I" ora-

colo di Dodona, il cui stabilimento in Grecia fu,

siccome notammo, 0|iera de' Pelasghi, non potea di-

menticare la violazione e profanazione dell' umano

temosforo del Lazio, circondalo dipoi dalle mille

fantasticbe immaiiinazioui del mito, e dovea porre

per condizioiie alia riscossa Aborigeno — Pelasga

r erezione di un'Ara a colui, che tanta aQinita avea

alia civilta Tirrenica, cui Aborigeni e Pelasghi ap-

partenevano.

(i; Plin. Hist. Nat. Lib. Ill, cap. 5.

(2) Id. lb. Lib. Ill, cap. \i.

(i) Id. lb. Lib. HI. cap. 13.

() Delia Storia d Italia dalle Origini Jino at lbl4

Sommario di Cesure lialho - Torino 1852.

(i) Dionys. Ilalic. Anliq. Rom. Lib. I, pag. 18.

(o) Id. lb. Lib. I. pag. 22.

(**) Documento N. 6 e 7. ne? Capo I.

(6) Fest. De Verb. Vet. signif. Lib. 1, pw,

(7) Plin. Hiit. Nat. Lib. Ill, cap. I i.

8J Solini, Polyldsl. cap. VIll.

fO Sirab. Re.r. Geograph. Lib. VII. Lui. Paris.

1620 pag. 'o27.

f*** Documento .Y. U e 1 5 nel ( apo L

flO /'/i»t. Htsl. .V'". L>f} llf' i^^P '^- '°<^- '^"•

(11) Til. Liv. Histor. Lib. V. cap. 33.

/12^ Id. lb. Lib. V. cap. 35.

(13; Varro. Ex. Hi^t. Fragm. Lib. I\, cap. lb.

(ii) Strablier. Geograph. Lib. V.

(\o) Serv. in Aeneid. Lib. VII. v. 206.

(16) Juslinus. F.pil. Histor. Philipp. Tragi Pom-

peii Lib. XLIII. cap. 1.
. , r ,

(\1) Festus. De Verb. Vet. Sign. L>b. I, loc. cit.

(\S) Sen: in Aeneid. Lib. VIII, v. 600.

fl9) Dionys. Halic. Anliq. Roman. Lib. I, loc. cil.

('20j Plin. Hist. Sat. Lib. Ill, cap. 14. loc. cit.

(21) Virg. Aeneid. Lib. VIII.

(22) Sen-, in Aeneid. Lib. VIII.
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CIFRA FIGURATA PRECEDENTE

Tutti gli uomini corrono appresso alia forlima, ma i

piu inciampano imianzi di raggiungerla.

{T-u-t'tig-li uomini corrono appresso alia fortuna), m-a
i pill inciampano innanzi di) raggi-unge-r-la.

STORU DEL TRIBUNO GRACILE.

Correva il secolo ottavo dalla fruttifera Incarna-

zione, e la Republjlica di Alatri non aveva ancora

piegato il collo a veriuia Signoria, reggendosi tut-

lavia in quesli tempi all' autorita di uii Tribune ciie

ogni anno coi suffragi del Popolo si rinnovava. La
potesta tribunicia nata in Roma tra la vil plebe in

poco d' ora crebbe poderosa, e gigante da cancellare

le sentenze del Senate, cozzare coi Consoli, e det-

tar leggi in servi'gio del popolo, che farevano i no
bili tremare. Ma ai tempi dell' impero il Tribnnato

era solo il nome e non il fatto della primiera dignita.

Lo prendevano gl' imperadori alline di |)iaggiare rad-

dolcire il popolo, dichiarandosi lor difensori; e in-

tanto credevasi dai non pratici protezione e sostegno

ci6 che era assoluto dominio. Da quel terribil poli-

tico, die egli era primo 1' assunsH Augusto, il quale

solea dire se allro non essere, clie il generate del-

r esercilo, il principale dei ciltadini, ed il padrone
dei suoi schiavi. (I) Secondo 1' assunse quell' anima
nerissima di Tiberio, il cui amore sviscerato al po-
polo h ben dipinto dal Oero pennello di Tacito. Se-
nonche per un altro rispelto ancora si arrogarono
gl' Imperadori la podesta Tribunicia: erano sacrosante,

inviolabili e da ogni ingiuria sicure le persone dei

Tribuni lanlocbe era sagrata a Glove la testa di co-
lui, die avesse loro nociulo, e la famiglia n'era vendu-
ta air incanto presso il lempio di Cerere, di Bacco, e

di Proserpina. (2) Di questi privilegi eziandio si vol-

lero adornare gl' Imperadori per accattarsi maggior
riverenza.

Alio specchio della politica romana composero le

citta confederate il loro municipale reggiraento , e
trovo nelle antiche memorie le quattro citta Erniche
Anagni, Alatri, Veroli e Ferentino, abolito il conso-
lato, essere stale governate da un solo Tribuno. E
tanto in quel secoli barbari era cotesto titolo in voga,

6 da tutti lenuto cosi acconcio ad illudere i popoli,

che quando nel 1347 quel bizzarro spirito di Cola
di Rienzo volea riformare lo stato di Roma, non as-

sunse altro nome, che di Tribuno. Lastricatami cosi

la via al mio tema, e accennato qual fosse il reggi-
mento civile di Alatri nel secolo ottavo raccontero
del suo infelice Tribuno Gracile. (3)

Essendo il Ponlefice Paolo I in sul morire, un co-
tal Totone romano, e duca de'Longobardi in Tosca-
na raccolto da suoi, e da Nepi unbrancodi uomini
di sangue e di tracotanza singolare mosse in Roma

co' suoi germani Costantino, Passivo e Pasquale. In

questa mando avvisare in gran diligenza il Tribuno
di Alatri Gracile, chi volasse in Roma con uomini di

arme da tenergli mano in una grande opera che or-

dinava. Detto fatto. li Tribuno coi suoi cagnolti cor-

re in Roma, e rannodalisi con Totone, innanzi ai

costui palagio gridan Pontefice il laico Costantino. E
di presente a legge di ladroni e di bestie fui lose con

armi ignude lo menano in trionfo nella Palriarcal'

Lateranense: a Giorgio vescovo di Palestrina, che di

quel di staoziava in Roma, fu coinandato, pena la vita,

die I'ordinasse cherico, e quindi Sacerdote; I'onesto

rifiutarsi del Vescovo, il piangere a pie deil' invasore,

e je sue ginoccbia abbracciare nulla giovano a svol-

gerlo dair iniquo proposto. Alia fine tremando ubbi-

disce: allora Costantino fassi giurar fedelta, e osser-

vanza da tutto il popolo: Totone, e Gracile menarne
vampo, e tenersene come d' una prodezza, che mai

la piu luminosa. ^
Ma di rado avviene che temeraria i'orza non ro-

viiii sotlo il suo peso: solo le iniprese nienate col

senno il cielo sostiene e rincalza. Valicato appeus

undici mesi eccoli in Roma i Lotigobardi che aiutati

dai Romani faimo testa contro le lancie di Totone,

lo uccidono, I' Antipapa Costantino spodestano e vie-

ne eletto a Pontefice Stefano Sacerdole di Santa Ce-

cilia. Se non die un' impresa cosi bella, senza saputa

del Pontefice, fu guastata da opere che non si affa-

cevano punto colla nobilissima causa che si difende-

va. Uomini rotti a mal fare si diedero a por mente
quali fossero stati gli amici di Totone e di Costan-

tino, ed avutoli a mano si ne fecero strazio, che lo

ne disgrado i ladroni, die fanno guerra alle strade

ed alle foreste. A Vescovo Teodoro Vidamo dell'An-

tipapa svelti gli occhi, e la lingua, e faltogli here la

morte a sorsi: strappati pure gli occhi a Passivo:

r Antipapa fatto segno degli sgherri, e dei colpi della

bordaglia: poi cacciato nel monistero di celle Nuove,

quindi cavatone per accecarlo.

Ne miglior sorte tocc6 al Tribuno di Alatri. Con-

ciosiache adunatosi 1' esercito romano, a gran furore

muovono alia volta della Campania per Gracile impri-

gionare e punire. Questi veggendo gravissimo peri-

colo che gli sovrasta, secondo assalto sprovveduto,

si rafforza di nuovi aiuti nella sua citta per fronteg-

giare il nemico, le porta fa sprangarc, ed inferrare

poderosamente. E giunto 1' esercito sotto le mura di

Alatri, 1' assedia di tutta forza, si viene al sangue, e

indi a non ntiolto quel diulvio di strana gente entra

a furia nella citta, e correndola da vincitori si fanno

sopra il Tribuno Gracile, e streltamente legatolo, se •

CO lo traggono a Roma. Quivi e gitlato in fondo di

torre e vi sla alquanti giorni diligenlemente guar-

dato. Dipoi recatisi in Roma alcuni dalla Campania
istigati da altri di se piu malvagi e crudeii, sotto co-

lore di volerlo diiudere in un monastero a piangere

il suo peccato, lo traggono della prigione. Cosi in-

catenato com' era e circondato da quel barbari, Gra-

cile traversa il ibro romano, e giunto all' anfiteatro
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Flavio gli si raddoppiano le ingiurie facendo a clii

piu sapesse histraltarlo. Alia fine gli cavarono gli oc-
chi, e la lingua strapparono.

i
i Disnaturata'e lai-

dissima crudflta innanzi alia quale lu iion saprai di-

scernere se piu reo sia Gracile, o i suoi privati giu-

dici e nianicoldi. Conciosiaclie sia un saldissimo prin-

cipio di rdosofia giudiziaria che solo il I'rincipe ha
diritto di oondaiinare nel capo, od in pene minori,

e niun allro salvo il Principe, pu6 fame eseguir la

sentenza. E giustamen(e imperocche andando la cosa

per altio verso, uomiiii privali scorti solo d.il loro

giudizio spesso rahhujalo dalle passioni, clie lolgono

il vedere. urcidereLbero, ra|)irebbero senza una di-

screzione al niondo; e spciita una volta I'idea dell' in-

violabilila personale la secieia e ita; posciache secon-

do la bella sentenza di Tullio non si fa mai ingiu-

ria ad un ciltaditio, elie !ion torni a danno della Ih-
pubblica intera. Ma rlii ardiva predirare questi iiivi-

diosi veri nel secolo oltavo? In soli quattro anni (pian

ti ne corsero del Ponlificalo di Stefano III ben sette

uomini nei popolari tafl'erugli perderono il bene della

luce e della vita, dei quali alcuni rei confessi, altri

ancor nel loro percato degni di riverenza, altri al tut-

to innoreiili, come Cristoforo e Sergio , colonne che

furono del Ponlilicato in quella perigliosa stagione.

Prof: Giuseppe Tancredi

(\) Svet. in Aug. 27.

(2) Liv. lib. 111. oo

(3) JJ Annotatore di Auaslasio Bibliotecario neUa

Vita di Slefano III rap. J 4 parlando di Gracile dice

che egJi romanae militiae praeerat : il quale svarione

i indegno della doltrina che egli mostra ; baitava porre

ben menle alle circostanze delta narrazione , baslava

cite e' si fosse ricordalo di aver Irovato un Lconazio

tribuno di Anagni nella Vila di S. Adriano Cap. X
per fermare die iu quel tempi i tribuni erano i capi

e reltori dei Municipi come in altri tempi erano stall

i ConsoU.

SILLOGE Dl P.VRECCHiE ISCRIZIONI

In Diverse Pubbliche Localita di Roma

( Continuazione Vedi pag. 433 }

l7o

Sul Cancello esterno della jnccola Chiesa di S. Se-

bastiano sul Palafino.

Sancto Sebastiano - Coelesti Militi , et Martyri -

Ecclesiae defensor] - In Ippodromo - fuslibus ad ne-

cem usque Caeso.

170

.\ella Chiesa delli FF. ^acconi per il Triduo nel

20 Genn. iSio. (Temporanea).

Paulo a Cruce - Patri Sodalitatis a Christi passio-

ne - Sollemnia in triiluum - quod ilium Pius IX -

P. M. inter caelites minores adscribit - Sodales a SSmo
- Corde Jesu - Sodalis dum viveres locum liunc a-

masti excoluisli - elalus inter caelites utinam sospites

tueare.

177

Sulla Facciata della Chiesa delli SS. XII.

sloli nel 1858 (Temporanea)

Apo-

Raphaeii Muti - Patricio Romano - Quern singu-

lar] peritia Musices - Cavum omnibus fecit - Colle-

gae Memorei - Justa funebria persolvunt - Qui fa-

vetis ingeniis dicite - In terris mira concentus arte

regebat - Sit comes aeternis nunc super astra choris.

178

Sulla Facciata della Chiesa di

(Temporanea)

S. Giovanni di Din.

Exaltavit humiles - Beati misericordes quoniam ipsi

misericordiam consequenlur - Beati mundo corde

quoniam ipsi Deum videbunt. Joanni Grande - Ex
animi remissione peccalori - Caelitum Beatorura lio-

noribus - a Pio IX. P. M. - Hac die octo Idib. No-
vembr. - Decretis altributis - Sodales eius universi

- Et aegri omnes alteri ab Joanne de Deo Patrnnn

salutari.

179

Sulla nuova Fabbrica della Daiaria Apostolica.

PIO IX. Pont. Max. acdificatione producta - Ope-

ribus ainplialis. auxit. pcrfecit - Anno 1860. Sacr.

Princip. X\

.

{Conlinuaj
A. D Belli
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Per l' Inviato del gran sultano

a piedi del sommo pontefice pio ix (1846)

SONETTO

V 6 un Dio! v' e un cor che del suo culto fe Y ara:

Onde per varie vie virtu discende

Che molce 1' alme, e al bene le prepara

Di quella Legge che d' amor s' accende.

N^' 1 mar, ne 1' Emo alia sua santa e cara

Voce, r Atlante o il Caucaso contende :

E verso il puro zel che la dichiara

La Cordigliera un lieve fil distende.

Novita di trionfo I opra di pace

!

Che guida i servi a glorioso scanno,

E a pie di Cristo il coronato Trace.

del Verbo di Dio Vicario in terra,

Ecco un da Saba ; e gli altri due verranno.

Ma de' tuoi figli cessera la guerra ?

Luigi Crisostomo Ferrucci.

( Latine, in eandem sentenliam ).

Est Deus in terris ! cuUusque in corde calescens

Ara sui, varias unde it virtutis origo

Didita per venas, quae pectora mulcet, et infra

Sternit iter Legis se sustentantis amore.

Nee mare, nee gelidis obversus cautibus Haemus,
Caucasus, aut Atlas praeceptis mitibus ejus

Officiunt : Andes Americis et leve campis

Distendunt lilum adversus pia dogmate scita.

Grande opus id pacis ! species nova nempe triumphi est!

Servorum genus ad summos quae ducit honores,

Atque coronatum Christi ad praesepia Thracem.

Magne Pie hie Verbi vice sacra auguste Superni,

Ecce Sabae hunc mittunt; alterque sequetur et alter.

Gnatorum sed item cessabunt bella tuorum ?

Alois-Chrysoslomiis Ferruccius.

IN MORTE

DI CNA PIA SIGNORA

SONETTO

Nunzio di morte un fremito partia

Da la squilla maggior del sacro Tempio,

E suon di pianti e di sospir s' udla

Tal, che di brama di sapere io m' empio.

Varco, ed ahi vista ! un feretro venia.

E donna in quelle di bontate esempio
;

Fato crudele aveala spenta pria

Che tempo fosse di sventura e scempio.

Appena il suo bel corpo era conquiso,

E misti le coprian viole e gigli

La casta mano e 1' angelico viso
;

E il labbro acceso d' amoroso zelo,

Sposo mio parea dir, amati figli

Io volo innanzi ad aspettarvi in cielo.

Luigi C. Angeloni.

LTALBUM

Col prossimo Gennajo 1861 accofjlierd nella

sua 8." parjina cjli annunzi leltemrii-bibliografici-

commerciali, medianle tenua tassa da convenirsi

aW officio del giornale.

Appafjando poi la curiositd ed il desiderio

di molti lettori, farci anche riviverc nel Mese di

Marzo la sxia Appendice che sard mensile e ri-

lascierd gratis agli Associati all' Album , ed i

Hon associati la pagheranno baj. 3 ciasctm nu-

mero. Essa Appendice tratterd di amenitd , e

uotiue contemporanee.

U officio per gli anmmzi e presso la Dire-

zione jriazza S. Carlo al Corso i\. 4-33 e tro-

vasi aperto dalle 9 della mattin a alle 9 della

sera.

TIPOGRAFIA DI ANGELO PLACID!

Via dis. Elena N. 71.

DIREZIONE DEL GIORNALE

Piazza di s. Carlo al Corso n. 433
CAV. GIOVANNI DE-ANGELIS

direltore-proprietario
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LA VISITA BEI MAGI

Bassorilieco deU Orcagna esislente a Firenze.

(V. Albu7n pag. 321j.

(Incisa dal Lasinio)

Una prodigiosa stella apparsa in oriente fece com-

prendere a certi uomini sapienti, chiamati Magi, cui

forse erano note le predizione dei Profeti ,
esser

nato il re de' Giudei. Laonde si niosser dalle loro

sedi per andare ad adorarlo, seguendo la stella die,

precorrendoli, insegnava loro il caramino.

Passarono di Gerusalemme ove regnava Erode . il

quale udendo esser nato un nuovo re de' Giudei ctii

eglino andavano a visitare dissimul6 la gelosia che lo

invase e lasciolli proseguire il viaggio, sperando ri-

cavar da essi, allorclie fosser tornati quanto gli era

d' uopo sapere per Irovarlo ed ucciderlo. Finalmente

dielro la scoria della fulgida stella pervennero at luo-

go, meta di loro pellegrinaggio. Videro il bambino
colla Madre sua, e prostralisi 1' adorarono; indi aperii

i tesori, che seco avevan recati, gli offersero in dono
oro incenso e mirra.

Fregiando i tre cospicui visitatori delle regali inse-

gne, lo scultore ha seguitato la universale credenza

(promossa o avvalorata dal sentimento di parecch

Padri greci e latini) die gli risguarda quali principi

o alnieno capi di tribu neiie vasle region! o d' Ara-

bia di Persia; e per la quale sono essi comunemente
appellati i Re Magi.

Pregio singolare di questo basso rilievo h la sem-
plicita la quale se h da prediligere in ogni opera di

arte, h da aversi in assai maggior conto in un su-

bietlo venerando, siccom' e il presente, ove ogni ri-

cercatezza, ogni artifizio troppo palese nuocerebbe non
poco agli affetti che dee risvegliare in chi lo consi-

dera. Ed invero 1" autore adoperando con relto giu-

dicio i mezzi dell' arte senza mai dimenticare il flne

principale dell' arte medesima , ha, coi piu semplici

atteggiamenti, dato alia sua figura la niaggiore espres-

sione che deslderar mai si possa, senza menomare il

decoro, che alia gravita dei personaggi rappresentati

si conveniva.

I TESORI DI BEN-ALI

Racconto Orienlale di Clodoveo Guyornaud

Esposto in italiano dalPr.C... D.^ ....

11 vecchio Ali aveva lasciato, morendo, sostanze

immense. Destro e solerte commerciante, aveva ac-

cumulalo ricchezze sopra ricchezze colle sue fortu-

nate speculazioni, coll astenersi da ogni spesa inu-

tile, e vivendo di cotidiane privazioni in mezzo a' suoi

tesori Quantunque Ben-Ali, suo figlio, si aspettasse

una stragrande eredita, tuttavia all" atto di prenderne
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possesso, la trov6 di gran lunga saperiore a quanlo

erasi mai potuto iinmaginare. Nei vasti sotterranei

che racchiudevano il prodotto delle fatiche e delle

economie di suo padre, trov6 cofani pieni d' oro, di

diamanti e di altre-pietre preziose, in tanta quantita,

da poter comperare, volendo, intere citta e proviii-

cie.

Cio non pertanto Ben-Ali non era punto felice: ei

non poteva uscire di casa, sia per attendere a' suoi

affari, sia per ricrearsi, senza sentirsi a rintroriare gli

orecchi da ogni sorla di maligne ed insuUanti parole.

Gli stessi ragazzi di sovente gli tenevano dietro mo-
strandolo a dito e gridando. « Eccolo, eccolo, il fi-

glio del vecchio avaro! »

— lo mi vendiclier6! disse un giorno Ben-Ali.

£ bene per6 di sapere che questo figlio era altret-

tanto generoso, quanto il padre suo era stato egoi-

9ta, egli altreltanlo religioso, quanto T altro empio,

e che il suo cuore sensibile aveva grandemente sof-

ferto per la insensibilila del vecchio avaro. Del rima-

nente fu una vendetta singolarissima quella che Ben-

Ali penso di fare.

— lo son ricco, sono possente, disse fra s^ e s^:

io posso vendicarmi splendidamenle, posso procurarmi

ogni sorta di godimenti, posso passar di piacere^ in

piacere... Ebbene! io non faro nulla di tutto questo;

andro in cerca dei poveri e degli infelici, e mi sfor-

zer6 di soccorrerli. Voglio die qui in Aleppo, mia citta

natale, non incontrisi piu un solo che abbia a do-

mandar 1' elemosina.

A tale scopo egli usciva ogni di da casa sua tra-

vestito da pellegrino; aggiravasi pei viottoli piu oscuri,

introducevasi nei tugurj piu miserabili, e ovunque

trovava qualche povcro padre clie non potesse alimen-

tare i proprj Ggli, o qualche liglio die non fosse in

istato di sostentare i suoi vecchi genitori, distribuiva

air uno ed all" altro moke monete d' oro, ed invita-

vali a sedere al parco suo desco.

Avvenne un giorno die, pago di se stesso e con-

tento deir uso che faceva delle sue ricchezze, s' av-

viasse fuori della citta. Aveva percorso circa un mi-

glio di strada, quando sull' entrare d' una foresta gli

venne trovato un vecchio, occupato a lagliar legna,

il quale parevagli eslenuato dalle fatiche, e dava cliia-

ramente a divedere che la sola estrema necessita lo

poteva tenere legato a quel penoso lavoro.

—-Ehi, amico! gli disse Den-lAi, abbandona code-

sto tuo lavoro, tanto superiore alle tue forze, e pren-

di quest' oro, che fui incaricato di metter nelle mani

del primo infelice die incoiitrassi averne bisogno.

— Tienli il tuo oro, amico, rispose il vecchio: io

non voglio vivere d' altro che del frutto del mio la-

voro.
—

• Tu mi contristi, soggiunse Ben-Ali; io sono ric-

co, e posseggo oro e pietre preziose quanto ne abbia

il piu ricco monarca. Invece di scialacquare le mie

ricchezze in godimenti ed allegrie, iio risoluto di al-

ieviare la miseria di quelli che non possedono nulla;

io mi vivrd di privazioni fmche non vi saranno piu

poveri in Aleppo. Percio ti prego, se iion per te, al-

meno per me, di accettare questa piccola somma che

mi restituirai quando non ne avrai piu bisogno.

— Grazie, rispose il vecchio, con un sorriso iro-

nico, e continuando il suo lavoro senza quasi averlo

nemmeno interrotto.

Ben-Ali s' avvide allora che il vecchio non solamen-

te ricusava le sue offerte, ma ch' erasi inoltre sde-

gnato del suo modo di procedere. Perloche riprese a

dire:

— Cbe tu non accetti il soccorso che t' offro, io

ben lo comprendo, perche lo attribuisco alia fortezza

del tuo ariimo; ma non arrivo a comprendere come
tu possa deridere le mie buone intenzioni.

— Io rido, rispose il vecchio, perche tu t' imma-
gini di potcr soccorrere tutti i poveri.

— Io sono ricco, gia te lo dissi, e immensamente
ricco.

— Nella mia giovinezza, prosegui il vecchio, udii

a parlare di un' isola lontana, nella quale si trovano,

dicesi, dei signori tanto ricchi, che ognun di loro po-

trebbe comperare un regno. Ebbene! quand' anche

tu possedessi, tu solo, tutti i tesori di quegli opu-

lent! isolani, tutte le tue limosine non basterebbero

mai e poi mai per venire in aiuto di tutti quelli che

son bisognosi.

— Se non potr6 soccorrerli tutti, ne ajuterd al-

meno una gran parte, dimodochJ: il numero degli in-

felici diminuira
— Anzi al contrario, l' anno vegnente si trovera

nella citta di Aleppo il doppio dei poveri che vi so-

no adesso, e questo per tua colpa.

— Ho capito! con un uomo si strano non vi fe

nulla da fare, disse fra se Ben-Ah, e raccomandan-

doio a Dio, se ne ritorn6 in citta.

II giovane erede continuava dunque il compito ge-

neroso ch' erasi assunto.

Sempre attivo e compassionevole non islava un sol

giorno inoperoso; ma dirigevasi di casa in casa se-

minando T oro dapertutto, senzachfe mai ne il cattivo

tempo, nb la standiezza potessero trattenerlo: ei non

viveva che per i poveri.

Se non die una cosa lo rammaricava, ed era il

vedere che il numero dei poveri invece di diminuire

aumentava, e che tra i veri bisognosi introducevansi

molti sdoperati e moiti paltoni. Temendo tuttavia di

privare del necessario soc;;orso quelli die ne ave-

vann realmenle bisogno, amo meglio bisciarsi ingan-

nare tla qualfhe furbn, di quello die respingere da

s6 una sola persona bisognosa. Si sparse intanto ra-

pidamente la fama delle sue larghe beneficenze, e fin

dai paesi piii lontani accorrevano in Aleppo i mendi-

canti e i vagabnndi per approtittare delle prodigalita

del figlio dell Avaro, chh cosi cliiamavasi allora il

giovane Ben-Ali.

Tale alllnenza di poveri lo contristi; ma senza per-

dersi d' animo continuava le sue beneficenze. Gli oc-

corsero per6 un giorno alia menle le parole del vec-
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chio della foresta, e trovandosi come affascinato dalla

predizioiie di liii, risolvelte di tnriiar a vcdcrlo.

.Usci dunque dalla citia, c approssimandosi al luo

go vide lo stesso vecchio nello stesso silo e neila sles-

sa posizione come lo aveva lascialo la prima voUa,
cosicche sarebbesi detto che d' allora in poi noii si

fosse mai niosso di la I

— Mio amico, disse Bcn-Ali avvicinandosi; io non
volli credere alle voslre parole, e. ve lo cotdesso, le

aveva prese come 1' cspressioiie della cattiva volotila

di quegli esseri perversi che trovano gusto a deni-

grare tutlo cio che iion emaiia da loro; ma 1 espe-
rienza mi dimosIrA la stima die d' ora iimaiizi devo
fare de" vostri avvisi e dei vostri proiiostici. Abhaii-

donale questa foresta e venite meco in cilta. Voi sa-

rete il mio amico e mi jijulerete coi vostri consigli:

io voglio il bene, e voi m" insegnerete il miglior mo-
do di farlo.

(Continua).

SERIE DEI VESCOM DI SEGNI.

(r. pag. 338.)

Tornato a Roma fu di miovo a Montecassino, ove
a suo malgrado venue eletto Abate. Di li a non molto

passando per quel monistero Pasquale II per recarsi a

celebrare il Concilio di Benevento , si condusse seco

il noveilo abate. Poco appresso fu dailo stesso Pon-
tefice spedito suo Legato in Sici'.ia al conte Ruggero
re per istabilire la guerra santa e per vanlaggiare spi-

ritualmenle, come largamente fece, quellisolane con-

trade.

Avendo indarno 1' imperatore Arrigo V cercato di

oltenere dal Pontefice Pasquale II il privilegio deile

sacre investiture, ricorse alia forza e venuto a Roma
nel 1110 col suo esercito ardi di fare imprigionare en-

tro la stessa Basilica Valicana 1' augusto capo della

Chiesa, e racchiudere con molti Cardinali e Vescovi

nel castello Terbisco. A tanta indegnita imperiaie si

levaron di botto in armi gli sdegnali Romani , e si

accese una guerra ft-roce, e fu sparso tanto sangue e

fatta tanta slrage, che si tinsero in rosso le acque del

Tevere , e contaminate di cadaveri si videro tutle le

contrade di Roma. In mezzo alia flera battaglia ri-

mase ferito in volto Timpeiatore stesso. Commosso a

tanta sciagura il paterno animo del Pontefice, alter-

rito dalle sempre crescenti minacce del prepolente so-

vrano, affranto dai [)atimenli di scssanla giorni di

dura prigionia, cedendo alia forza concede finulmente.

a cessar mali pi6 gravi. ii dnmandalo privilegio. Di

molti cardinali e Vescovi biasimarono I operato del

Papa , e procurarono con ogni studio liie si arnml-

lasse il ma! concessn privilegio. Bruno fu Ira gli al-

tri zelanlissimo , e molto lirigossi cbe si elfettiiasse.

Questa cosa risapula dal Papa, molto gl' inerebbe. (!

luttocbe conoscesse il retto fine e la sanlita di Brinio,

pure gli voile dare un' apcrto segno della sua disap-

provozione collimporgli di rinunziare all'abazia di Mon-
tecassino e tornare all episcopate sua sede. Cliin6 umil-

inente la fronle Bruno al ponlificale comando e si ricon-

dusse preslamente a Segni, in cui non si potrebbc dire il

giubilo e le fesle dei lieli cittadini , die con vive

istanze lo aveano tante voile ridomandato al Ponte-

fice, nel rivedere i'amalissimo loro paslore. Corrcndo

r anno 11 12 fu adunato in Laterano da Pasquale II

un concilio I i) , in cui intervenne anclie Bruno il

quale fu sommamente consolato nell' udire solenne-

menle rivocalo dal Papa I'ingiuslo privilegio strappa-

togli a viva forza. dall iniquo imperatore.

Ricondollosi a Segni seguit6 a governar santamenle
la sua chiesa lino al quinto anno del pontificato di

Callislo II, in cui fu sopprappreso da mortal malatlia.

Prima di abbandonare per sempre su questa terra
1' amatissimo suo gregge , lo fe adunare innanzi al

suo palazzo, ed egli fattosi recare da domestici alia

finestra voile per 1' ultima voita rivederlo , e dargli

gli estremi pastorali amnioninienti e segnarlo della

sua benedizioiie assicurandoie del suo perenne patro-

cinio in cielo , e della liberazione di ogni tirannide

per r avvenire. Ai 18 di Luglio del Il!23 volo il suo
beato spirito ai sempiterni doni della palna immor-
tale (lo).

Quanto eminenti fossero le virtii di questo santo

Prelato , basti solamente il sapere cbe Lucio III lo

sollevo agii onori degli altari. L' ampia e scella sua

dottrina (iii) gli vaise il glorioso titolo di Doltore

eucaristico. ilolte sono le opere che egli dottamente
scrisse. (IT).

II devoto popolo di Segni elettolo a suo principal

proteggitore 1' onoro sempre alJetluosamenle e in ogni

necessitd ne proib le inesauribili beneficenze. (18).

(13) Pagi torn. 2. pag. Sol.

(14) Uenrion. op. cit. vol. IV pag. olO. Berti

Saec. Xll.

(13) ^JoUi allri scrillori ne assegnano il 1123
,

come dice la Cronaca Ca.winese.

(16) Barouio up. cit. Pag. storia eccl. Fleurg
star. eccl. Berli op. cit.

(17) Ne togliamo il calalogo del Moroni op. cit.

art. S. Bruno. I. I commenii sul Pentaleuco , su
Giobbe. su i Salmi, sulla cantica e suUa Apocalisse.

at quali sono da aggiunqerc i commeniarii sugli

evangcli pubblicali nel 1773 in Roma per cura del

Cardinal De Zelada e dedicali a Pio VI. - 2. Cento-

quarantacingue scrmoni sopra gli evangelii di tutlo

I anno - 3. i'n trallato sul cantico di Zaccaria .

e un altro suit incarnazione e sepollura di Gesi(

Crinto i. [1)0 srrilto sulV uso dell azimo conlro i

Greci. 3. in Irallaln sui sacramenti, su i misleri e

rili ecclesiastici . G. La vita del papa S. Leone IX

e

di S. Pielro Vescovo di Anagni. 7. Un tratlato

sulla scoslumalezza del secolo.l. Una lettera at pap
Pasquale II ed una al rescovo di Porto. 9. Sei li-

bri di sentenze e discorsi morali sopra diversi sog-

getli. A cui si deve aggiungere V esposizioni^ della
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donna forte nella scrittura, una lellera ai Vescoci e

Cardinali di S. Chiesa e al Preposto di S. Giorgio.

Vi ha una bella ed accurala edizione delle opere di

S. Bruno in foglio grande e in due grossi volumi

raccolta dal P. Bruno Bruni da S. Giovanni delle

Scuole Pie puhblicate a Boma nel 1789 da Giovanni

Zempel, e dedicate a Re Carlo Emmanuele del Pie-

monte, con ire prolegomeni sulla dottrina di S. Bruno

e un lungo commentario sulla sua vita.

(18) Chi bramasse piii iarghe notizie di questo santo

Vescovo di Segni potrd leggere la Cronaca Cassinese

di Pietro Diacono lib. IV cap. 23-ii ; t anonimo

scrittore della sua vita le nolizie slorico critiche com-

pilate dal Canonico Angela Toti di Segni; il Moroni

diz. eccl. art. S. Bruno ecc.

Prof. Alessandro Atti.

ARTISTI E LETTERATI SOTTO IL PONTIFICATO DI LEONE X.

Contro quanto si osserva nella piu parte delle fa-

miglie primarie, e anche nelle famiglie di ogni classe

li uomini volgari sono un' eccezione in qiiella dei Me-
dici, sopratuUo nel brillante periodo dal vecchio Co-

simo a Leone X.

Cosimo il Vecchio, detto il Padre della patria, fu

un' uomo freddo^ forte saggio, paziente , e che non

face mai un passo falso ; ma le sue virtu rassomi-

gliano troppo al favore, avrebbero richiesto piu entu-

siasmo e spontaneita , manca alia sua vita politica

una nobile impudenza , e alio sue speculazioni uu
rovescio.

Quando mori Cosimo il vecchio. non vi era piu da

attendere; e cosl fece Pietro suo figlio. che, non a-

vrebbe sapulo far meglio; ma, quando dovelte aggirsi

colla testa e le braccia, due Medici comparvero in

scena, e I' uno di essi riniase sul campo di battaglia-,

il pugnale dei Pazzi non fece nulla immolando una sola

\ittima, Lorenzo era disposto per continuare I'opera

di Cosimo: esse fu qnello che sarebbe slato questi, se-

vero per 1' uccisori di suo fratello, e gli ullimi sosle-

gni della Rcpuhblica. Lorenzo il magnifico, del quale

ognuno coiiosct! il prospero suo regno , fu uomo
allivo della famiglia ; ahile quanto bravo , seppe
decidere e finire. Cosimo aveva formato la sua casa

la prima diFirenze, Lorenzo ne fece la prima d Ita-

lia; apparteneva a Leone X di faria un tempo la prima
del moiulo.

Leone X 6 I" augusto del Papalo di cui Giulio II e

come il Cesare. Diciamo I Augusto e non 1' Oltavio,

perch^ la giovinezza di Giovanni de" Medici, figlio di

Lorenzo il magnifico, non fu denigrata da alcuna azio-

ne contraria. Fu edurato dal greco Chalcondvie, da
Angelo Poliziano , da Bernardo da Bihiena ; entr6
negii ordini a Iredici aimi, e tanlo era iascendente
della sua fjimiglia negli affjri d' Italia , die il suo
futuro inalzamt'iito isra gia previsto e misurato. I

Borgia, solto il Poiilificalo di Alessandro VI , contra-

riarono un poco questa influenza ; i Medici furono

esiliati, ma per essere ben presto richiamali.

COSIMO IL VECCHIO PADRE DELLA PATRIA

Leone X non si mostr6 veramente grande che nel

-

r amministrazione interna che doriA agli stati della

chiesa e indirettamente a tutta Italia i piu belli

giorni di cui abbia godulo , ne' tempi moderni ,

questa disgraziata regione. Glincoraggiamenti accor-

dati ai grandi uomini che il cielo produce nell'Ita-

lia, Iasci6 nella storia la sua epoca. Le scienze e le

arti si accrebbero sotto la sua protezione ; le lingue

orienlali, greche e latine. Fondo nella suacittana-

tiva la bibliotena Laurenziana a Roma la Vaticana.

Leone X dalla sua esaltazione aveva concepito la

fermentazione artistica e lelteraria che invadeva gli

spiriti Italiani, e si dichiaru il protettore delle let-

tere, scienze, ed arti.

La letteratura classica e la filosofia antica greca e

latina di cui qualche raro frammento si trovava qua

e la , sorlirono dall' osrurita dei chioslri , stampati ,

illuslrali, commentati, e si pu^ dire accresciuti, per-

ch^ al di sotlo dei gran nomi di OiTiero, Virgilio,

e Tacito, brillavano quelli di Sannazzaro, Vida, Fra-

castoro, Marone, Navagero, ed allri poeti e prosa-

tori greci e latini. La storia e la Politica ebbero

anche dei gran scrittori in lingua volgare, Macchia-

vello, Inghirami, Guicciardini, Paolo Giovio, iNerIi,

Nardi , Storici spesso letti e consullali anche al pre-

senle.

Si tento pure la riforma del oalendario, ma que-

sta importante opera non fu terniinata che sotto il
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Pontificato di Gregorio XIII, di cui porta il nome.
Noti lascit) trascurare la poesia, meiitre, 1' Arioslo

fu vivamente lusingato daH'accoglimento del Poiite-

Oce , come allri poeli latini e volgari Tebaldeo
,

Bernardo Accolti, sopranomalo Tunico, Bemljo il Se-
gretario, I' amico, il consigliere di Leone X , Bea-

ziano, Molza, Trissino, che compose il primo dei versi

senza rinia , e che si conoscono col nome di versi

scioiti ; Ruccellai , Luigi Alamanni , in fine Berni e

Teofilo Folengi, ceiebri il primo per le poesie bur-
lesche cognite solto il nome di Bernesclie, il secon-
do per i versi macclieroiiici.

Anche le Donne si distinsero neila coltura delle

lettere. scienze e politica. Vitloria Colonna, Veronica
Gambara, Costanza d" Avilos, Tullia d'Aragona, Ga-
spara Stam()a, Laura Baltifeia, quesli sono ii nomi
di tali ceiebri muse Ilaliane.

Ci resta indioare i lavori artistici di Leone X che

fece condurre a fine la moggior parte delle opera

concepite o intraprese dai suoi predecessor!. La chiesa

di S. Pietro cominciata da Bramante solto Giulio II,

fu solto Leone X terminata da Michelangelo. II Va-
ticano fondalo dal Papa Simmaco al principio del 16°

secolo , continuato da Xicolo III , Nicolo V , Si-

sto IV clie eresse la cappella Sistina. Innocenzo VIII

che fece erigere le Gallerie: terminate in fine da

Giulio II; Leone X lo fece decorare delle magnifi-

che pilture die sono oggi la meraviglia del mondo.
Michelangelo dipinse la cappella Sistina , Baffaello

orno le sale e gallerie di belli frsschi conosciuti solto

il nome di Caniere e logge. Michelangelo era solo

sul suo lavoro , ed ha lasciato molte opere imper-

fette in mezzo secolo di vita ; Baffaello che mori

di 37 anni si era crealo delle mani inlelligenti che

animavano i suoi pensieri come lui stesso I. F. Pen-
ni, Bart. Bagnacavallo , Pierin del Vaga, Pellegrino

da Modena , Vincenzo da S. Geminiano, scuclari an-

tichi di Baffaello, che terniinarono coila sua ispira-

zione quegl' immensi lavori da lui concepiti e dei

quali era egli il principale esecutore.

in un grado inferiorc di quesli divini arlisti e di

Leonardo da Mnci loro emulo, brillarono Luca della

Rohbia, Andrea Coiilucci, scultori, ed i pittori Se-

bastiano del Piombo, Francia Bigio Andrea del Sar-

lo , Baccio Baldmi , Andrea Mantegna , infine Rai-

mondi, Penformo, creatori della incisione-, Pollaiolo

e Sandro Botticelli, famosi per i Xielli si rari e si

ricercali dagli amalori dell' incisione.

Ai dispendiosi e rari lavori di S. Pietro e del

Vaticano bisogna aggiungere a gloria di Leone X, lo

studio e la ricerca delle anticliita che favori di lutlo

suo potere ; li Ponli ed argini , magnifici Palazzi

rislaurati, fondati, o accresciuti, la ricostruzione del

Batlisierio di Coslantino, ed infine la bella coUezione

di antichila del Vaticano.

/ monumenti , che dalV epoca anteromana al coder

deW impero s' innaharono suUa park principale del

coUe Patatino e neW area del Foro Romano sino

alle falde I'apiloline ed alia riva del Tevere, descritti

dal cav. Camillo Ravioli.

(Conlin. V. pag. 302).

OSSERVAZIOM AL CAPO L

Che tratla sullc

CONSIDEIIAZIOM S0PU.4 I TRE COLLI DEL LAZIO

SATIRNIO, GIAMCJLENSE E PALATIXO:

Vkh 1400 AVANTI CRISTO AL 1300, E MONUMENTI

ISNALZATI IN QLESTO PERIODO.

Ed eccomi ad altre considerazioni di gran rilievo.

La guerra, cominciata dagli Aborigeni e compita dal

congiungimento dei Pelasghi, fu guerra dotla e non

di selvaggi o montanari, come si puo credere dal

volgo. E gli slessi Siculi, e facile, si difendesser pu-

re dottamenle, benche fossero i piii fiacchi, e per-

cio vinli; e se ebber fama d' incoiti e di barbari. il

fu forse, perch^ slranieri ed awersi agli interessi na-

zionali.

Prirnamenle adunque gli erranli Aborigeni fecer

sosta a Rieti, centro di grande comunicazione, a ca-

vallo dell Appennino: base in ogni tempo necessaria

ad un esercito che sia diretlo ad operare nella bassa

Italia, potendo ricevere sussidio dai mari tanto Adria-

tico, quanto mediterraneo, e nel tempo stesso in un
rovescio avendo i monti per ritrarsi e riordinarsi; e nel

peggior parlito se non gli restasse neppure alle.spalle

il paese amico nel piano, avrebbe sempre una riti-

rata certa sul mare, col (juale per necessiladebbe aver

non solo comunicazione, ma lenervi un naviglio per le

sussislenze o per I" imbarco. Forii di lutli quesli ele-

menti verso il 1380 innanzi 1' era volgare a|)parvero

ordinati ed armali gli Aborigeni in quella regione.

I Tirreni od Elruschi, mossi alia riscossa conlro i

Cello— Umbri nel versante dell" Adriatico ebber di-

retlo, senz altro, gli Aborigeni nella valle Tiberina,

qual corpo di osservazione contro ai Siculi, avidi na-

luralmenle di riprendere control Cello— Umbri me-
desimi la regione da essi lor tolta sul liltorale del-

r adriatico. Intanto il combinato oracolo di Dodona
diriggeva gli esuli Pelasghi ai palrii focolari, additan-

do che maggior gloria sarebbe a pugnare rimpatriando

di quello che pugnandososlenersi dubliiamenle in terra

straniera, che lor si moslrava oslile. Edegliiio veleg-

giarono per 1' Ilalia percorrendo il Tirreno ed appro-

dando con un' armata ad Alsio, la moderna Palo,

vicino alia Pirgo degli Elruschi , Centocelle de' Ro-
mani, oggi Civitavecchia, in suolo tirrenico o Iosco,

e perci6 amico, anzi fraterno. Alsium ad Tuscum ae-

quor, hand itllo in loco C C [passuum in latiludinem

excedens (23) Quivi lasciala una colonia, com' e a

supporsi, di coloro poco atti alia guerra di campagna,
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progredirono entro terra , e in suolo adatlo a

destra e a manca di Alsio accarnparono a Cerveteri

e a Maccarese, e lasciatevi colonic d' iiivalidi e di don-

ne fondarono il nucieo di due rinomate citta clie

furono Apilla e Fregene: Agylla a Pelasgis con-

ditoribus dictum; Alsium , Fregenae (24). Indi ri-

messi in cammino i validi aile armi fecer sosla pres-

so Vejo, e lasciarono memoria di se nel iuogo cono-

sciuto soUo il nome di Larteniana Pelasgorum, come

si pu6 vedere nella pianla topografica del Sickler (*).

Messi cosi nella strada di Fescennio, ora Civitacastel-

lana e di Faierio, fu loro facile raggiungere il lago

di Culilia presso Rieli, Iuogo additalo dall' Oracolo

come meta del loro viaggio , dove non tardarono ad

intendersi ed a congiungeisi cogli Aborisieni discac-

ciati dal Lazio, nel comune scopo di affreltarsi alia

terra gia di Saturno invasa dai Siculi , e sede an-

tica degli Aborigeni stessi.

£ il lago di Cutilia 1' umbilico d' Italia: Umbilicum

{ut Varro iradil) in agro Readno habef (2o). E piu

chiaramente ancora: In agro Reatino Culiliae lamm,
in quo fluctuel insula, Ilaliae Umbilicum esse M. Var-

ro tradil (26j; cosi umbilico della Sicilia era per gli

antichi; qui locus quod in media insula est situs Sici-

liae Umbilicus nominatur (27), e quel del mondo era

Delfo: Delphos, quondam commune humani generis

oraculum, umbilicum orbis terrarum (28); onde lo

stesso Varrone esclamo; sancte Apollo, qui umbili-

cum certum terrarum obtines (29). E sarebbe un per-

dersi in una vana erudizione, se quest' osservazione

sul lago di Culilia centro d' Italia non avesse uno
scopo. Ove si fosse trattato di un breve spazio di ter-

reiio, i metodi ordinari dei geometri avrebber dato

modo a determinare un centro, e oggetto di mara-

viglia ci6 non polrebbe essere, anche rimontando ai

tempi piu vetusti e a popoli abbastanza incolti. Ma
qui traltasi di punti Irigonometrici a traverso fiumi

e monti in una linea cbe abbraccia da seltenlrione

ad ostro ben otto gradi di latitudine con istrumenli

e metodi a noi incognili, ma in vero molto esalti e

degni di que' geometri cbe misurarono e determina-

rono nel secolo decorso 1' arco del meridiano da F'or-

mentera una delle isole Baleari fino a Dunkerque sal

mare del Nord; imperocche se noi sopra una buona
e grande carta d' Italia tiriamo una linea retta dal

Capo Liiiaro presso Civitavecchia passando pel lago di

Pi6 di luco , un gioriio di Cutilia, prolungandola fino

air adriatico si toccbera la foce del Tesino presso

Grottamuiare •, e il lago sudelto sara alia meta della

linea, ossia ne occupera il centro. Cosi pure se fac-

ciamo centro al lago sempre di Pie di luoo , e de-

scriviamo un circolo con un raggio cbe passi pel ver-

tire del monte Bianco, punto culminante delle Alpi.

esso neir Italia inferiore passera pel capo di Otranto

e di Leuca nelle acque dell' adriatico , e pel capo

Spartivento e Dell' armi presso lo strelto di Messina.

In allri termini, il capo Spartivento, punto piii me-
ridionale della penisola e posto a 37°, 49', So*' di lati-

tudine boreale, il vertice del monte Bianco a setten-

trione si trova a 45°, 50', o"; di cui la media da
41°, 50', 00", mentre il lago di Cutilia sta ora a

42°, 30'. 10" tantoche la differenza non e chc di

0°,40',I0". Ma e a riJlettersi, cbe in questo caso si trat-

terebbe di conoscerela posizione di que tre punti come
distanze dall' equatore, mentre gli antichi non con-
siderarono che i punti estremi in lunghezza ed in

larghezza della penisola, relativamente ad un punto
medio centrale.

Siccome fu visto , la notizia di tale antica ope-
razione ed osservazione si deve a Varrone , e da
Plinio e da Solino ci fu conservala : ora , di cid

dobbiam noi rallegrarci co' Romani, ovvero cogli Etru-
schi, o piuttoslo co' Tirreni? lo credo con questi di

preferenza; per la ragione, che 1' oracolo di Dodona
diresse i Pelasghi tassativamente, e cerlo non a caso,

al lago di Cutilia, centro, umbilico d' Italia; d' altron-

de i Romani furono sempre disadatti fin verso I'epo-

ca deir impero, per eerie delicatezze di scienza e di

coltura. Cambiarono il nome di Agilla in Cere per

una goffaggine, ove si da fede al discorso di Servio;

fino alia prima guerra punica per bandire il mezzodi
si servirono dell' ombra proiettata da una colonna; il

primo orologio solare che fu posto nel Foro fu quello

che M. Valerio port6 di Sicilia nel 477 di Roma, er-

roneo perch^ di clima troppo diverso; il primo oro-
logio coperto, ciessidra fu messo da Scipione Nasica

neir 595. Infine dopo la distruzione di Corinto il con-

sole Mummio invi6 i capolavori delle Arti Greche a

Roma per mare, intimando ai capi di barche che sa-

rebber tenuti essi a far rifare e a consegnare tulti que-

gli oggetti che per qualunque caso si fosser mai perduti

nel tragitto. — Ora spero sia lecito di osservare, che
se i Tirreni furono cosi innanzi in eerie parti delle

scienze esatte, se dotarono la milizia pedestre di trom-

ba: Hi inter caetera ([uibus pedestrem miUliam exco-

luere, tubam repererunt ad bella utilissimam; quae Tyr-

rhena inde vocatur (30); s\ vorra loro negare la per-

fetta conoscenza dell' arte della guerra? Essi ben la

conoscevano e seppero trar partito molto bene dalle

posizioni scelte dagli Aborigeni ingrossali dai Pelasghi

per debellare e discacciare insieme ad essi Unibri e

Siculi da tutta 1' Italia.

E sarebbe stato grave errore e funesto una com-
binazione diversa da quella che da noi si vien deli-

neando; in ispecie ove si volesse credere che non ad
Alsio prendesser terra i Pelasghi per unirsi agli Abo-
rigeni, ma si vagheggiasse solo in quest' inlendimenlo
lo sbarco de'Pelasghi sul Po di Primaro. che Dionisio, fe-

dele alle diverse tradizioni, non tralascia di accennare.

Egli adunque nota come i Pelasghi da ogni parte si

andarono riunendo presso quei di Dodona lor consan-
guine! , (cognatos suos Dodonaeos) e dopo aver (juivi

dimorato alcun tempo, ne essendovi terreno bastantead
alitnenlarli

,
per avviso dell' oracolo ahbandoiiarono

que' luoghi e navigarono per 1' Italia cbe allor dice-

vasi Saturnia. Preparato un naviglio, dal vento di

ostro furon sospinti ad una delle foci del Po di no-
me Spinetico. Quivi lasciaron le navi, qiiivi si trince-
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rarono, fondando una citta die da quel nome si dis-

se Spina. Ma dopo alcun tempo, venendo assaliti da
un esercito dei barburi vicini abbaiidonaroiio la citta:

questi barbari, poi a vicerida in ullimo i'uron dai Ro-
mani sterminati, e cosi peri la citta di Spina con
que' Pelasgbi ciie vi poteano essere riuiasti. Coloro
per6 fra essi che si eruno internali, superato I'Appen-
nino, penetrarono nell' I'mbria tin pn-sso i luoglii te-

nuti dagli Aborigeni. Cosi eglino si trovarono ad oc-
cupare i terieni, dove dapprima ebbero alntato, im-
padronilisi di parecchie castella degli I'mbri; ma in-

fine venendo lor contra un grande esercito, intimi-

diti dal numero de' nemici, enlrarono nella regione
degli Aborigeni. — II qual racconto desunlo certo da
Ellanico Lesbio , cosi lo stesso Dionisio transuiita in

altro luogo: Pelasgi ab HeUenibus sunt expulsi: re-

liclisque ad Spinelem fluvium in Jonio simi navibus,

Crotonem ceperuiU itrbem mediterraneam: eaque sede

belli usi , consliluerunt quam nunc vocant Tyrrhe-
niam (31}.

Questo racconto e un episodio prezioso della guer-
ra Aborigeno-Pelasga. Polrem negare e vero che una
spedizioiie di gente approdi dove vuole il vento e il

caso ; ma dovrem sempre rispettare il fatto della fon-

dazione di una citta, di un assalto datole, e di una
rilirata sui monti di tutli coloro che fossero adatli

alle armi, fino a che non si rannodarciio ai loro con-
nazionali e confederali. Ma quel nucleo di gente non
potea comporre un esercito proprio ad invader pro-

vince e ad assaltar citta-, potea solo ralTorzare col lore

numero un esercito gia esistente e stringerlo in mag-
giori angustie per ragion dei viveri, che allor si for-

nivan dai campi occupati. Difatto questo avvenne.

Dopo che i Pelasghi raggiunsero Culdia e s' intesero

cogli Aborigeni, cominciarono a sentire il difetto delle

vettovaglie , senz' altro per 1" imprevisto congiungi-

mento dei profughi abitatori di Spina •, ed allora fu,

e non prima, che meditassero una irruzione. sempre
al di qua dell' Appennino, sugli Umbri: Umbros inde

exegere antiquittis Pelasgi (32 \ ma beninteso d' ac-

cordo e coir intervento degli Aborigeni : Has primas

sedes, pulsis inde Uinbris, habuisse dicuntur Abori-

genes (33). Quindi e che postisi in armi e tolto ad

oggetto Crotone o Cortona, con repentino assalto la

presero, cacciandone gli Umbri. Per tal fatto essa di-

venne citta Pelasga, non senza mistura di Aborigeni

come ancbe , oltre le precedenti, altre anoora il di-

vennero, fra cui Falerio e Fescennio. Uorum ( Pela-

sgorum ) deinde bona pars, cum accepli agri omni-

bus non sulJij-erenl, Aboriqinibus in expedilionem ad-

scitis, bello Umbros aggredilw\ el urbem eorum flo-

rentem ac magnam Crotonem repenlino incursu ca-

piunt : qua mox pro nrce belli contra hostem usi

sunt , quod el satis munita essel. ei aqrum circum-

quaque haberet aplum pascuis. Alia quoque loca mulla

in poleslatem suam redegerunt, et Aboriqinibus contra

Siculos promplum ac (idelem, praesliterunl operam, do-

nee] eos ejecerunl suis sedibus. In his multa oppida par-

tim ante ab hostibus habilata, partimrecens a secon-

dita, tenuerunt indivisa gentes sociae Pelasgi et Abo-

rigenes : ex quibus sunt CAERE dictum Agylla eo

seculo, Pisa. Saturnia . ALSIL'M , et quaeilam alia,

quae post a Tgrrlicnis ocrupata sunt. FALERtVM ve-

ro et FKSCE.MUM etiam meo tempore a Romanis
habilata, parvas quasdam scintillas servant Pelasgici

generis, rum ipsa quoque olim Siculorum fuerint. In

his multa antiqui maris Graecanici longissimo tem-

pore perdurarunt, ul armorum ornatus, Argolici cly-

pei el hastae . . . . (3ij.

Quest' ultima osservazione di Dionisio , nell' inte-

resse che desta, facilmente pu6 essere interpretala in

un senso sfavorevole a quel sentir nazionale, per cui

ogni popolo da qualche lato almeno ha stile nelle

Arti , ba costumi e se non la religione il culto e i

riti diversi I'uno dagli altri. E in queste pagini men-
tre dimostrasi die Tirreni, Aborigeni e Pelasghi sono

tutt' uno . e civili senza dubbio prima della Grecia

.

e prima della cultura Greca rivendicalori d" indipen-

denza e fondatori per la seconda volta di uno stato

possente, V Etrusco , che estendevasi per tutta 1' Ita-

lia, legando i diversi popoli in una confederazione ,

della quale mal sapremmo delineare per ogni dove i

confini, e per ogni Lo-cumonia I' indole e i palti

sociali ; urta la nostra suscettibilita l' apprendere che

ebber tutto Greco , fino ad ogni singola parte del-

r armatura , non che , come prosegue Dionisio , i

Feciali innanzi all' esercito prossimo a combattere, la

struttura dei tempi, i delubri degli Dei, le espiazio-

ni e i sacrifici ; e che cotesti Pelasghi , che caccia-

rono i Siculi , avendo abitato Argo , ebber costi un
tempio simile a quello di Falisco, ed i riti eran gli

stessi e fino le canefore e i cori delle vergini che

cantavano inni patrii in lode della Dea. — Ebbene
purtultavia die se ne vuo mai inferire? ... I Pe-
lasghi restan Tirreni, e i Greci restan Greci ; e per

il loro ravvicinamento e convivenza di alcun tempo,
soltanto si deve ammettere che vi fu reciproco affet-

to, di breve durata per6, ne Greci di eommiserazio-
ne, ne' Pelasghi di gratitudine che frutto molto bene
ai primi pei germi di cultura tirrenica sparsi per

tntto il continente Greco , per le isole dell' Egeo e

fin neir .\sia minore. E dopo do
,

qual maraviglia

che Dionisio, cattivo giudice de' suoi sensi come gia

ci accorgemmo altrove, in Italia vedeva tutto Greco,

al par di poi che in Greda con maggior boon senso

e diritto potressimo tuttora tutto veder Tirreuo e

Pelasgico.

L'evo antico civile ebbe quasitutto comune, come og-

gidi tutto e assimilato ineuropa: vestiario, armi, uten-

sili, vita domestica, architettura, legislazione e scien-

ze ; e se mai si voglia spender tempo ad indagar la

prima origine di civilta, ossia il primo popolo die co-

municasse il proprio allaltrui, che fu in grado di ac-

cettarlo, a prima vista si sta incerto se il Tirreno o

r Egizio, il Greco non mai ; il Greco pero , sempre
dopo i tempi trojani , introdusse nelle arti e nelle

lettere la squisitezza delgusto, dell' estetica, dell'eu-

ritmia , dell' armonia e di quel che altro tu vuoi.
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(23) Plin. Hisi. Nat. Lib. Ill, cap. 3.

(24J Id. lb. Lib. Ill, cap. 5.

('*'} Plan Topographique de la campagne de Rome,
dessine el expliquepar F. Cli. L. tickler etc. Rome 1832
chez Monakiini.

(25) SoUni, Pohihisl. cap. VIll.

(26) Plin. lb. Lib. Ill, cap. 12.

(27) Cic. Oral. VI. in Verr.

(28) Tit. Liv. Histor. Lib. XXXVIII cap. 48.

(29) Varro. De Ling. Lat. Lib. VI, pag. 1087.

(30) Diod. Sic. Biblioth. Hist. Lib. V. cap. 40.
^31) Dionys. Halic. Aniiq. Rom. Lib. I, pag. 15, 22.

(32) Plin. lb. Lib. Ill, cap. 5.

(33) Dionys. Halic. lb. Lib. I, pag. 13.

(34) Dionys. Hal. lb. Lib. I, pag. 16.

IL CATTOLICO

GIORNALE QUOTIDIANO DI GENOVA

ANNO XIII

Questo giornale che si pubblica in Geneva 6n dal

1849, entra ora nel 13 anno di vita. Esso si sforz6
sempre di combattere per la Religioiie, per la giu-
stizia e per la morale, e cio seguitera a fare, col-

r aiuto di Dio, per T avvenire. {sono parole del

manifesto).

II prezzo d" associazione

Un Anno

State Pontificio Ln. 32 —
Sei mesi Tre mesi

Ln. 16 — Ln. 8 -
ANNHNZI.

— Centesimi 20 la linea. — Le inserzioni nel

corpo del Giornale centesimi 50 la linea.

Non si ricevono lettere, se non franche.

GIFRA naURATA

eEEEEEEeeep
E E CUR^ E "E

CIFRA FIGURATA PRECEDENTE

Colla prcsente Cifra Figurata * il Direltore delV Album intende di dare ai suoi associati mille lieti

augurj pel nuovo anno.

(Finche siamo in questa terra ci assista la Fortuna

TIPOGRAFIA DI ANGELO PLACIDI

Via dis. Elena N. 71.

DIREZIONE DEL GIORNALE

Piazza di s. Carlo al Corso n. 433
CAV. GIOVAiN.M DE-A>GELIS

direllore-proprietario
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LA MlOV* SCALA DEk VATICANO.

Alle tante munificenze sia pubbliche, sia private,

che seppe ideare la sapientissima menle del Sommo
Pontefice PIO IX, una tesl6 se ne aggiunse, che, sara

trasmessa a memoria dei posteri. £ questa la nuova

Scala aperta al pubblico il giorno Ventisei Decem-

bre 1860, la quale dall' atrio delta guardia Svizzera

conduce nel corlile superiore del gran Palazzo Pon-

tiCcio al Vaticano. Co^lruita in travcrtino per cura.

e direzione del valenle Architelto Palalino il Cava-

liere Filippo JMartinucci attuale reggente dell' Ac-
cademia insignissima dei Virtuosi al Pantheon, fa una

grata sorpresa all' occhio dello spettatore per la sua

semplicila, e nel tempo stesso per la maesla. e gran-

dezza dell' opera: Imperocchi\ avendo una lunghezza

di setlanta palmi romani, una larghezza di Irentacin-

que. ed una altezza di centoquaranta. non contiene.
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che tre soli rampanti bene divisi, e poggiati sii volte

unilaterali di una speditezza, e di una leggiadrla

straordinaria. La decorazione delle pareti della Scala

^ in iscajola, e finte breccie variate, e bene arnio-

nizzanti Ira loro per la varia dislribuzione dei colori.

II cielo delle volte e ricoperto di stucchi a grandi

rosoni, ed a scomparti maestrevolmente eseguiti dal-

r abile artista Sasselli. II parapetto e di marmo bian-

co staluario a balaustrini con' intagli a fronde. Nei

ripiani poi il pavimento e a varj grandi scomparti-

mentUdi marmo bianco, di bardiglio, e di rosso di

levante insieme frammisti. La luce scende dall' alto,

mediante un cuppolino a cristalli , e vi e pure late-

ralmente una grande fenestra, a vetri colorati di un' ef-

fetto magnifico. La semplicita, e la ricchezza sono

bene armonizzate nel complesso di questo lavoro, se

non che sarebbe stato soltanto desiderabile, clie i

gradini anziche di travertino fossero stali di marmo,
ma essendo questa una Scala secondaria non voile

il dirigente Architetto mancare del dovuto rispetto

al Sovrano coll' eguagliarla intieramente a quella mag-
giore, che da adito agli appartamenti del PonteGce,

tanto piij, che in breve la continuazione del portico

mettera in plena comunicazione ambedue queste Scale,

donde la necessita della distinzione fra la prima, e

la seconda. Due iscrizioni lapidarie vi furono poste,

e di quest^e una nel cortile si legge nei seguenll ter-

mini « cio6 »

MUNIFICENTIA - PI I - IX - PONT - MAX -

ADITUS - RENOVATUS

ATRIUM - AMPLIATUM

NOVIS - OPERIBUS - EXORNATUM

ANNO - SACRl - PRINCIPATUS - XV -

r altra poi nel primo ripiano della Scala ^ come ap-

presso « cio6 »

PIUS - IX - PONT - MAX -

NOTIT - AEDIFICATIS - SCALIS -

ADEUNTIUM - VATICANAS - AEDES -

COMMODITATI - PROSPEXIT -

ANNO - MOCCCLX -

Ed a queste sovrasta lo stemma gentilizio dell' ini-

mortale Pontefice servendo a rammentare, che questi,

aiiche in mezzo alle gravi traversie dei- tempi, non
dimentico mai la protezione delle belle arti, e la pron-
la esecuzionc dei grandiosi lavori, onde h oggetto di

ammiraziotie alle nazioni tutte questa vasta metropoli
del niondo cattolico.

C. P. L.

Il Supplizio

Dei vecchioni calunniatori

01 Susanna.

SONETTO

Fremfe Israello ed imbianc6 d' orrore

Poiche dei vegli si svent6 1' inganno,

E come tigri die inceppate stanno
Facevan l' aere tremar di terrore.

Quindi un lanciar di sassi a gran furore

Ancide i rei che schermo alcun non hanno
;

Di qua di la di giu di su sen vanno
Aggirati dal turbine e fragore.

Gia caddero precipiti sul suolo,

Gia r uno e 1' altro sta in sangue molle

E non tace de' sassi il rombo e il volo :

Merce . . . pieta . . . gridan con mani sporte

I felli, e ognuno allor la voce estolle

E morte, grida in suon feroce, morte.

Prof. Tancredi.

I tesori di ben-ali >

Racconto Orientale di Clodoveo Guyornaud

Esposto in italianodal Pr. C.... D. V....

(Continuazione V. pag. 371)

II vecchio volse allora uno sguardo affettuoso, e

chiamandolo col suo nome si fece a dirgli in tono
profetico;

— Ben-Ali, tu voi ch' io abbandoni la mia foresta,

ma non e ancor tempo. \L necessario che una piu
lunga esperienza ti faccia conoscere il tuo errore

Ritorna in citta, compisci sino alia fine la missione
che ti sei addossata, e, quando di tntli i tuoi tesori

non ti restera piu che un cofano solo pieno d' oro;

quando nella citta che lu avrai creduto di rendere
felice, non si vedranno che malattie, delitti e miserie,

allora ritorna per l' ultima volta al vecchio della fo-

resta, ed egli cerchera di consolarti.

Inutilmente lo supphco Ben-Ah di andare con lui;

inulilmente gli promise che 1' avrebbe cecamente ob-

bedito in tutto e dapertulto: il vecchio non rispose

piu nulla e continue') nel suo solito lavoro.

Ben-Ali torn6 a casa sua in citta mesto e dolente,

chiedendo a se stesso come mai quel vecchio aveva

potuto sapere il suo nome, e parlargli con tanta si-

curezza di cid che doveva accadere. Coniinci6 a non
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disprezzar piu le sue predizioni
, poiclie 1" avvenire,

in cui esli aveva riposta luUa la sua confideuza, gli

appariva allora molto incerlo. Cio nulladimciio con(i-

nuo come prima a dislribuire il suo denaro ai po-
veri, che lo aspettavano ogni giorno al luogo indi-

cate. Ma s' egli era sempre istessamente gencroso sino

alia prodigaiita, iion provava pero piu tanto piacere
nel distriljuire ai poveri i suoi lesori, pcrche ben s'ac-

corgeva di non arrivare alio scopo die s' era prdisso.

Mesto e peiisieroso, e non sapendo piii die fare,

risolvette Onalmente d' esaminare co' suoi proprj oc-
elli quai frulli avevano prodoiio le sue tante largi-

zioni.

Un giorno adunque, dopo aver dislribuite le sue
elemosine ordinarie, rienlru in casa, si masclierO) cogli

abiti d' uu meiidicanle, e si reoo neila laverna nella

quale erano solili a radunarsi quasi lutli i poveri da
lui soccorsi. Ma, ahi, (juale dolore pel suo cuorel

Quel miserabili se la ridevano del loro benefaltore,

e chi imitava la voce di lui, chi il suo andare e cbi

i suoi gesti: i paltoni. ie cenciose s" inebbriavano con
forti liquori, bevendo alia salute del pazzo die pagava
le spese ddle loro orgie. Ma quando i sarcasmi non
ebbero piu freno, e che il baccano era giurito al col-

mo, Ben-Ali si diede a conoscere, e colla piii grande
indignazione grid6:

— Mi conoscete voi, miserabili I lo sono Ben-Ali,

io queir insensalo che per alimentare la vostra mi-
seria viveva di privazioni. Voi oltraggiate il mio no-
me e le mie beneBcenze! ebbenel io v' abbandono,
ingrali! patite la fame poiche non sapete n^ rispet-

tare n^ benediro la mano che vi nudrisce » .

E cio detto, usci dalla taverna incoiierito e pres-

soche furibondo.

La Mattina del giorno segueiite i poveri lo aspet-

tarono invano; giuuse la nottc e il loro benefattore

non erasi lasciato vedere. Affamati e disperati, cre-

devano cha la generosita fosse per Ben-Ali un do-

vere, e di comune accordo risolvettero di assalirlo in

casa, ed oltenere colla forza ci6 che veniva loro ri-

cusalo dalla buona volonta

Ma Ben-Ali, che aveva preveduto le conseguenze"
della loro esacerl)azione, aveva posto dintorno alia

sua casa una guardia numerosa e forte, che li co-

strinse ad allontanarsene, ciocch^ fecero, maledicendo

Dio e gli uomini, e vomifando mille sorta d' impre-

cazioni contro colui che negava loro la consueta ele-

mosina.

Ben-Ali si tenne chiuso in casa per alcuni giorni,

aveva I' animo agitato da tumultuosi pensieri, il suo

cuore soffriva, e i suoi occhi grondavano lagrime.

Talvolta volgeva gli sguardi al cielo quasi volesse

prenderlo in testimonio di aver fatto tulto quanto
aveva potuto per compire il suo dovere, mcntre I'in-

giuslizia umana lo ricompensava col disprezzo e col-

r insulto. Jy'ulladimeno la sua coscienza lo rimproc-

ciava. Quel poveri. diceva egli a se stesso, qiiei po-

veri conlavano su di me: doveva io disconocerii per-

che nella loro ubbriachezza bestemmiarono? Doveva

io coiidannarli a morire di fame perche abusarono

della mia bonta? Vinlo da tali riinproveri che faceva

a s6 stesso. ei si disponeva a soccorrere nuovamente

quel disperati; ma quale fu il suo rammarico allor-

che visitando i cofani li trovo tutti vuoli, eccettuato

un solo ch' era il piu piccolo. I suoi tesori erano stati

immensi, ma i bisogni dei poveri erano stati mag-
giori.

Lo sfortunato Ben-Ali ricord6 allora il vecchio della

foresta, e corse in tutla frelta a ricercare il solo es-

sere che poteva ravvivare il suo animo abbattuto.

— Io I' asjiettava, disse il vecchio al vedere Ben-

Ali: vieni o liglio mio, seguimi poiche e d' uopo ch' io

ti faccia vedere 1" opera tua in tutto il suo splendore.

In cosi dire lo condusse suU' alto d' un colle e

conlinuo:

— Guarda, vedi tu la citta?

Ben-Ali diresse i suoi sguardi su Aleppo, e vide

le case in fuoco e liamme, ed udi un rumore simile

al cozzo di due armate nemiche.
— Cielo! gridd egli ... si ammazzano , si sgoz-

zano . . . Guardate laggiu suUa soglia di quella porta

un uomo che vien torturato . . .

— Ecco la tua opera, lo interruppe il vecchio: le

torme affamate si gettarono sopra i mercanti. e que-

st! difesero le loro proprieta. Le case abbruciano, il

sangue scorre, e quelli che saran risparmiati dal ferro

e dal fuoco, periranno dalle raalattie prodotte dalla

miseria e dalla guerra.

Ben-Ali, osservando i lerribili risultati della sua

opera, tremava da capo a piedi.

— Tu volesti soccorrere i poveri, prosegui il vec-

chio, e colle tue limosine li hai demorolizzati. Tu
trasformasti in paltoni uomini laboriosi, e da onesti

padri di famiglia facesti dei cattivi soggetti ed ingrati

che passano le notti in orgie infami. Dio destino Tuo-

mo al lavoro; e non e gia la limosina, ma il lavoro

produttivo che bisogna procurare ai poveri. Osserva

cola quel tratto di terreno incolto che si estende dal-

la foresta fino al flume. Se invece di prodigalizzare

cecamente il tuo oro, tu avessi fatto un appello ai

figli del lavoro per coltivare quel terreno, gia da gran

tempo quella vallata sterile sarebbe cambiata in un
ridente giardino, in cui I" uomo dandosi ad un utile

lavoro troverebbe la distrazione e il nutrimento, la

soddisfazione del cuore e la sanila. Tu eri ricco, e

potevi fabbricare un grandioso palazzo che sarebbe

divenuto I' asilo de" tuoi lavoratori disoccupati; tu

avresti potuto far allevare manJrie numerose, che

avrebbero aiutato 1" uomo ne" suoi lavori, I' avrebbero

sostenlato e dilettato.

V ^ ancora di piii: tu potevi chiamarti dintorno

e scieiizati ed artisti, dai primi de' quali avresti im-

parato i mezzi di ricavare dalla terra lutli i prodotti

che pu6 dare, mentre gli altri avrebbero comunicate

nuove attratlive alia natura ed abbellita la vita degli

altri uomini colla possanza del loro ingegno e delle

loro ahihta. Per tal modo saresti diventato la prov-

videnza dei poveri, tutti felici di poter vivere col
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prodotto delle loro fatiche; e mentre la tue limosine

demoralizzavano gli infelici e consumavano le tue ric-

chezze, un saggio impiego di esse avrebbe potuto

assicurare il benessere de" lavoratori e nel tempo stes-

so aumentarle. Dio avrebbe benedetto la tua opera'

gli allri ricchi, gelosi della tua gloria, avrebbero vo-

luto imitarti, e in breve tempo tulta la terra sarebbe

stata coperta di palazzi magnifici e di ridenti giar-

dini creati dal lavoro! »

Ben-Aii stava ascoltando queste parole col piii vivo

interessamento. La sua immaginazione gli suscitava

un idea incantevole del quadro pieno di felicita pre-

parato alle nuove colonie eh' egli proggettava allora

di fondare.

Se non che rinvenendo in sfe stesso, poco appresso

esclamava:

— Alii me miserol I miei tesori sono esauriti! Che
posso fare ora che sono io pure infelice?

— Tu possiedi ancora un cofano pieno d' oro gli

disse il vecchio : esso e sufficiente per comperare quel
tratto di terreno e fare la felicita di un gran numero
di lavoratori. I prodolti della nuova popolazione ti

permettaranno da qui a qualche tempo di far nuovi
acquisti. Allora tu conterai a migliaja il numero di

queUi che ti benediranno, e i cittadini di Aleppo ti

decreteranno una corona, ed innalzeranno un magni-
fico monumento alia tua memorial »

Ben-Ali stava rapito in estasi all' udire tali parole,
e gia vedeya la colonia a formarsi come per incanto,
i lavoratori content! amare la nuova creazione, gli

scienziati e gli artisli arricchire ed abbellire 1' opera
che Dio aveva confidato all' ingegno ed alle mani
deir uomo, e fuori di se dalla gioja, volgevasi ad es-

primere al vecchio della foresta tutta la sua ricono-
scenza; ma.... il vecchio della foresta era sparito.

L.4 LETTCRA NELLA SOLmDINE
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NECROLOGIA ITAHANA DELL' A^NO 1860

CARDINALI DI S.\NTA CHIESA. Eminentissimi
Vincenzo Macchi, vescovo d' Ostia e Velletri, decano
del sacro collesio, segretario de' brevi di Sua San-
tita; Gabriele Ferretti, vescovo di Sabina. penitenzier
maggiore; Michele Viale Prela, Arcivescovo di Bolo-
gna; Francesco Gaude.

PRINCIPI DI CASE REGNANTF. - S. A. I. il

principe Girolamo Napoleone Bonaparte (nato in Cor-
sica), maresciulio di Francia; S. A R. don Leopoldo
di Borbone. Conte di Siracusa.
PATRIARCH!, ARCIVESCOVI E VESCOVL—Mon-

signori Daulo Auguslo Foscolo
,

patriarca di Antio-
chia; Giovanni Saba, arciv. d' Oristano-, Giuseppe La
Bella, arciv. gia di Durazzo; Salvatore Leziroli, ve-
sc. di Rimini ; Attilio Fiascaini , vesc. d' Arezzo;
Giovanni Giuseppe Cappellari, vesc. di Vicenza; Do-
menico Maria Lo lacono, vesc. di Girgenti; Gabriele
Ventriglia, vesc. di Caiazzo; Giuseppe Maria Galligari,

vesc. gia di Narni-. Giuseppe Maria Bravi, vesc. di

Tipasa, vicario Apostolico di Colombo nell' isola di

Ceyian-, Fauslino de lacobis di Nicopoli, vicario apo-
stolico deir Abissinia.

DIGMTA' MILITARI. - STATI SARDl. Carlo Antonio
Franzini,senatore, generale d'Armata, giaministrodeila
guerra; Marchese Giovanni Antonio Pagliacciii della Pla-
cargia , senatore, generale di armata ( in ritiro ) ;

Conte Fabrizio Lazzari, senatore, luogotenente gene-
rale

; Cav. Giamballista Federici, luogotenente gene-
rate (in riliro; : Cav. Zenone Quaglia, luogotenente

generale di artiglieria ; Conte Luigi Paesana del Ca-
stellar (in ritiro( , Cav. Giuseppe Imparor, Commend.
Roberto Morozzo della Rocca, Conte Carlo Birago di

\ische, Cav. Somis, generali maggiori. - DueSicilie.

Cav. Brigante e Cav. Negri, generali; - Toscana.
Marcbese Lelio Guinigi, general maggiore (in ritiro).

SCIEXZE SACRE. P. D Giambati^sla Pagani, pre-

posilo generale dell' istituto di carita , consultore

della S. C. dell indice; Ab. Giuseppe Maria de Camillis,

prof, di diritto canonico nel collegio L rbano di pro-

paganda Fide e nel seminario romano; Canonico Ma-
riano Grassini, prof, emerito di diritto canonico nel-
1' universita di Pisa ; P. M. Fiiippo Maria Roncliini,

proc. gen. de' servi di Maria ; Ab. Luigi Forte, ca

nonico decano della melropolitana di Genova e provi-

cario generale di quell'arcivescovado.

GIURISPRL'DENZA. Conte Giacinto Borelli , sena-

tore, minislro di stato, presidente della suprema corte

de' conti a Torino ; Cav. Cesare Galeolli , direttore

del ministero di grazia e giustizia del regno delle

Due Sicilie; Commend. Ferdinando Maestri, senatore

e consigliere di stato di S. M. Sarda ; Commend.
Biagio Alasia, presidente della corte di appello a To-
rino; Commend. Carlo Perzoglio, senatore, proc. ge-

nerale appresso la corte di appello a Torino ; Giu-

seppe Terni , avvocato generale appresso il gia con-

siglio di giustizia a Modena ; Romualdo Maria Mani-

ni , vice presidente del supremo tribunate di revi-

sione a Modena ; Ermenegildo Pini . prof, di proce-

dura civile nell' instituto degli sludi superiori a Fi-

renze ; Flaminio Severi, presidente della corte civile

di Lucca, gia prof, di diritto civile nelT universita di

Pisa; aw. (iiu^eppe Morcliio.

MEDICINA E CIHRL'RGI.V. Cav. Matteo Venturoli,

prof, emerito di clinica cbirurgica nell' universita di

Bologna; Giuseppe Generali
,

prof, di clinica e di o-

perazioni cliirurgicbe nell' universita di Modena; Luigi

Gatti, medico prmiario dell' arcliiospedale di S. Spi-

rito ill Roma ; Vincenzo Lanza; Giovanni Dansi: Mi-

chele Marrocclietti , medico del ministero , de' teatri

e ilell'imperial conservatorio a Pietrobuigo.

MATEMATICA. Cav. Antonio Bordoni, senatore
,

prof, di geodesia nell' universita di Pavia , uno dei

quaranta della sociela italiana.

FISICA. Cav. Giuseppe Belli, prof, nell' universi-

ta di Pavia, uno dei quaranta della societa italiana.

CHIMICA! Cav. Gioaccbino Taddei, uno dei qua-

ranta della sociela italiana.

STORIA NATURALE. Abramo Massalongo ,
prof,

nel liceo di Verona.

LETTERATLRA. Cav. Bartolomeo Borghesi, Ce-

sare della Valle duca di Ventignano , P. Giuseppe

Marclii, Cav. Davide Bertolotti, Cav. Domenico Cap-

pelHna prof, di eloquenza italiana nell' universita di

Torino, Ab. Giuseppe Angelo Trivellato prof, nel

seminario di Padova, Giambattista Aiello, Agata So-

fia Sasserni, Cav. .\ntonio Enrieo Mortara. Marcbese

Giammaria Puoti. Erasmo Pistolesi, Ab. Ranieri del

Punta prof, di lettere greche nel liceo fiorentino
,

P. Casimirro Volta lettore di lingua araba nel col-

legio francescano a Damasco (ucciso dai drusp, Ab.

Prof. Francesco Filippi, .\b. Prof. Giuseppe Gerardi

reltore del liceo di S. Procolo a Venezia, Conte Ni-

colo de Lazara, Ab. Salvatore Leoni , Antonio de

Cesare , Giovanni Frassi, .\b. Ferdinando Orlandi
,

Raffaelle Deminicis, Cav. D. Alfonso Testa, Girolamo

Colombo Zaccbi, Prof. GiacomoCarniglia,Liiii;i Basso.

BELLE ARTI DEL DISEGNO. - 'PitturaXiw. Pe-

lagio Palagi, pittore di S. M. Sarda , direttore della

scuola di ornato nella R. Accademta Albertina di To-

rino : Luigi Grossi. - ScuUura. Commend. Giuseppe

De-Fabris, direttore generale de'musei e delle gaile-

rie pontificie in Roma, gia presidente dell'accademia

di San Luca , reggente perpetuo de' virtuosi al Pan-

tbeon ; Giovanni C'ccarini. - Incisione a bulino.

Giuseppe Dala.

BELLE ARTI DELL' ARMOMA. - Maestri. Ales-

sandro Paer ed Alessandro Busti, - Canlanli. .Vchille

Mattioni. - Mimi Domenico Segarelli.

DRAMM.VTICA. Pietro Boccomini

PERSONAGGI DIVIiRSI. Barone Francesco Galva-

gna, consigliere intinio di stato austriaco, presidente

emerito dell' accademia delle belle arti di Venezia
;

Cav. Teodoro di Santa Rosa, consigliere di stato di

S. M. Sarila; Donna Lucrezia d' AUemps in Hardo-

uin,ducbessa di Gallese; Marcliesa.\nna Maria di Villa-
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Hermosa , nata Manca dell' Asinara , dama d' onore

della fu regina Maria Cristina di Sardegna , dama
della croce stellata d'Austria: Conte Carlo Calderara,

che per testamento ha lasciato erede di sei milioni dL

lire lo spedale maggiore di Mdano; Marcello Frizan,

che in Venezia ha istituito erede del ricco suo palri-

monio la pia casa di ricovero ^ Canonico Salvatore

Montagnini, fondatore del pio ritiro della Provviden-

za delle povere fanciuUe a Vercelli.

/ monumenti , che daW epoca anteromana al cader

deir iinpero s' innaharono sulla parte principale del

colle Palalino e nelV area del Foro Romano sino

alls (aide Capitoline ed alia riva del Tevere, descrilti

dal cav. Camilla Ravioli

(Contin. V. pag. 373).

OSSERVAZIOM AL CAPO L

Che tratla sulle

CONSIDERAZIONI SOPRA I TRE COLLI DEL LAZIO

SATURNIO, GIANICULENSE E PALATINO:

DAL 1400 AVANTI CRISTO AL 1300, E MONUMENTI
INNALZATl IN QUESTO PERIODO.

Difatto
,

presso quest! tre modelli di cultura

antica si riconosce lo stesso tipo. TuUi e tre graf-

fiavaao e dipingevano a colori V esterno de' tem-
pi , compreso le colonne ed il frontone ; ricca-

mente adobbavano i morli , e deponevangli negl' I-

pogei, dentro i quali le pareti erari dipinle a figure.

Tutli e tre vestivan simili le armi da offesa e da di-

lesa
; dil'endevano ed assaltavano le ritla con simili

mezzi d" ordigni e di macchine ; avean I'uso di com-
battere di preferenza nelle bighe, e non a cavallo, ed
esse alio stesso modo foggiale ed ornate. Si pren-
dano il Marte etrusco del Vaticano , il piii hello

dei gladiatori, che decoravano il frontispizio del tem-
pio di Egina, e che ora sono in gran parte nel museo
di Monaco, e si confrontino con ([ualche statua farao-

nica meglio co' bassorilievi del Memnonio a Tebe
,

e grande analogia si vedra fra loro, gran sapere ar-

tislico, misto ad un principio convenzionale, irremo-
vibile nel voito e nelle movenze, comune all'epoca e
ai tre popoli. Si vada in Egitto e in mezzo alle

grandi rovine faraoniche, e all" ingresso di alcuni Ipo-
gei troverete colonne d' ordine protodorico , si pass!

in Grecia e si trovera allrettanto, ed altrettanto nella

Magna Grecia ed in Etruria. Da ultimo dove Ipogei
non potean o non volean farsi , costruivansi grandi
mausolei artificiali : in Egitto piramidi quadrangolari
in sasso o in mattoni crudi ; in Etruria tumuli im-
mensi rolondi e formali a polle erbose e sostenuti da
gran pianlato in pietra , Che piu ? Saturno perso-
naggio reale svisato dal mito e dalla poesia

, per

quanto si studi ne' poeti e storici, noi lo dobhiam ve-
dere fuggir di Creta, per barca approdar sul Tevere
e ripararsi nel Lazio, e quivi esser venerato fonda-
tore di citta e di civilta ; mentre sopra i sepolcri di

Iside e di Osiride in Nisa d' Arabia si dovru leggere

come riferisce Diodoro Siculo {Biol. Hist. Lib. 1. cap.

27), che essi ambedue furon figii di Saturno, di recente

innalzato agli onori divini, ed essi stessi inventori e

propagatori di molle utili cose, e fondatori di civilta.

Per questo falto ancora vediamo la Grecia, 1' Italia
,

r Egitto esser legate msieme dalla presenza de" loro

incivilitori , che furono contemporanei e della stessa

famiglia , non dimenticando pero mai che anche a

Creta fcrmaronsi i Pelasghi nelle loro vicende : At
profugorum alii Cretam petierunl., alii Cycladum «n-

sularum occuparunt aliquot (3o).

(3o) Diomjs. Hal. lb. Lib. /, pag. 14.

SILLOGE DI PARECCHIE ISCRIZIOM

In Diverse Pubbliche Localild di Roma

( Continuazione Vedi pag. 433
)

180.

Nella vecchia Pescaria

Capita piscium hoc marmoreo schemate longitudine

maiorum usque ad primas pinnas inclusive conserta-

toribus danto

181.

Via del Quirinale N. 54

Collegium Ecclesiasticum Belgicum

182.

Sulla facciata della Chiesa di S. Antonio dei Por-
toghesi fTemporanea)

Annas a - lesu, e( - Maria - loannis VI Lusitaniae -

regis - filiae - Coniugi losephi Mariae - De Mendoza -

Pacem - aevi - Bead - Adprecatus - lusta - Funebria -

Persolvit - Petrus - Augustus (ilius.

183.

Snlla facciata della Chiesa del Gesii (Temporanea)

Sodales - Fralres - Qui - Quum - Per - I'rbem- Do-
yninus - Noster - lesus - Christus - Panis - Eucharistici-

Viatici - Forma - Infirmos - Ad - Cives - Perfertur -

Comitanlur - Inferiae - Incolumes - - Cives - Accur-
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rite - Adprecamini - Ita - Quando - Opus - Sanctus -

Bic - Comitahis - Neutiquam - Vobis - Desit -

184

Nella chiesa di S. Marcello - 3 Novembre 18S3

Equitis - Petri - Raimondi - Musicae - Arlis - Pe-
ritissimi - Cuius - Fama - In - Aevum - lusia • Fune-
bria

Fuori ilella chiesa

A - Pieiro - Raimondi - Nella - Scienza Musica -

Sommo - Maestro - Delia - Cappella - Giulia - In-

S. Pietro - In - Vaticano - Che ^ Alii - Trenta - Otlo-

bre - 1853 Cesso - Di- Vivere - Xella - Sua - Palria-
Roma - Salute - E - Pace -

l8o.

Nella caserma delli Caiabinieri in Piazza del Po-
polo (TempoianeaJ

Gregorio - X 17 - P - - M - Felici - Faustoque -

Ingressui - Eguites- Gregoriani - Praetorianoruvi - mi-

lilesque plaudenles - Prid - Non - 0-Johr - Anno
MDCCCXLI -

186.

Nella chiesa di S. M. del Popolo (Temporanea)

Gregorio XVI - P - - M -

Voto - PersohUo
Diipurae - Lauretanae •• Virginis

Feliciter - Romam - Redeunti

Quirilibus - ExuUantibus
Augustiniana - Famiylia - Gralulantur -

(Conlinua) Dolt. Andrea Cac. Belli

AVVISO BIBLIOGRAFICO

BEiWENL'TO RAMBALDI DA IMOLA

illustralo

e di lui commento lalino sulle tre cantiche

l?(FERNO, PlR(;.\TOniO E PARADISO di DANTE

tradotlo in italiano

DALL AVV. G. TAMBLRIM

d" Imola

Benvenuto Rambaldi da Imola salutato qual primo

erudito Qlosofo dal Petrarca e Boccaccio, circa la me-

ta del secolo XIV e per dieci anni continui, dalla

Caltedra della Universitn di Bologna lesse le tre can-

tiche — Inferno — Purgatorio — e Paradiso di Dante.

Le decennali Lezioni alzarono tanto grido. che Ni-

co!6 II d' Este gh commise di scriverle, ed il codice

che le contiene forma uno dei primi ornamenti della

Estense Biblioteca. £ desso il primo intero Commento
della Divina Commedia, giacche il Boccaccio non lesse

in Fiorenza che parte della prima (>aiitica dt^H' Infer-

no. £ il pill ampio Commento, perche B.^nvenuto,

nato nel 1306 fu quasi contempor;meo di Dante co-

nobbe de' fatti e de' luoghi, ed ebbe commercio con

quei viventi, e non son pochi nella Commedia Dan-

tesca, le cui anime non pertanto si Cngono dannate

ai tormenti-, ed il Commentatore segui gli stessi studi

del Commentato, e pole piu di ogni altro entrare nel-

la mente del gran Poeta: da lui pertanto le notizie

piu recondite e di Parti: storia poesia. filosofia, studi,

costumi, rili credenze, pregiudizi, anomalie di lingue,

e dialetli di que' giorni

II colossaie lavoro non ebbe per anco la intera pub-

blicazione per le stampe. II celebre Muratori nelle

antichitd d Italia pubblic6 alcuni brani, e confessa

che da niun altro pote tanto, o m.-glio profittare nella

sua laboriosa Uaccolta. I posteri lolsero tutto dall' I-

molese, e vergognandosi di confessarlo, ed ingrata-

mente tacendo, "nulla aggiunsero del proprio cogi in-

numerabili Commenti che vennero di poi. E questa

verita di confronto.

Nella Dedica a Can-grande della Scala Dante pa-

lesa di aver avuto il ppnsiero d' interpretarsi da se,

e nel Convito aggiunse — non in lingua latina perche

non sarebbe serva conoscente ne obbediente di un Poe-

na in volgare — II Codice Estense e non pertanto in

lingua latina, e la Copia auteiitica che da qualche

anno possiede la Patria del Commentatore e parimen-

te in latino. E non poteva essere diversamente, im-

perocche le Lezioni Universitarie dovevano trovarsi

alia portata ed inteiligenza di tutti gli uditori. L'Ali-

ghieri scrisse il Poema con parole illustri tolte da

tutti i dialelti d' Italia; nel libro della Locuzione con-

dannc!) coloro che scrivevano in un solo dialetto. La

lingua volgare si fondava primamente dalla Divina

Commedia e nel primo nascere era piu sconosciuta

della latina in quel tempo universalmente parlata e

scritta, quantunque deformata, e senza quasi un om-
bra della sua originale formosita. I'n ignoto non po-

teva quindi schiarirsi con altro ignoto.

Ora che la condizione delle due lingue e cam-

biata, nella mira di eslendere e divulgare la fama del

primo Commentatore di Dante 1' Acvocalo Giovanni

Tamburini, Presidente delV Accademia degl' Induslriosi

in /mo/a, per rispondere alia fiducia in lui riposta dai

Compagni Accademici. per obbedire all' invito di pa-

trio decoro, e per mostrare venerazione a Chi tanto

seppe meritare della posterita, si occupo

I. d' illustrare la vita e le opere di Benvenuto Ram-
baldi
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2. di tradurre in italiano V amplo Commenlo delle tre

Cantiche— Inferno— Purgalorio— e Paradiso

di Dante

3. di trascrii-ere il Teslo Danlesco piu accredilato

e moderno perche, confronlandolo colV anlico

riporlato da Benvenulo, possa giudicarsi delle

varianti.

In tal modo veslita 1' Opera di Benvenuto di un

abito de' nostri gioriii il Tamburini ebbe lusinga di

renderla piii nota all' universale ed armonizzando col-

r Alighieri, travide un raggio di speranza di spingere

a mela piu nobile gll sludi di Lelleratura, moderna,

ponendo sotto gli occhi di tuUi le passale vicissilu-

dini deir Italia, e come pur non ostanle essa fosse

la iniziatrice di quell' incivilimento, che era si pro-

paga nel mondo.

L' inlera opera trovasi reperibile in quest' officio

piazza s. Carlo 433.

VARIETA

La scaltrezza e 1' audacia dei ladri di Parigi k da

gran tempo divenuta proverbiale, e i ladri present! di

quella Metropoli fanno ogni loro potere, percbe non

venga meno la rinomanza che colle loro gesta si ban-

no procaccialo i loro predecessori. E die cio sia il

vero ve ne faccia testimonianza il seguente fatto o, a

dir meglio, misfalto. Uno di questi malnati entra in

una casa per far bottino come all' usato, ma vuole

destino che si trovi a faccia a faccia del padrone di

questa. Non si smarrisce per6 il ladro, e con fare

sicuro ed ardito da di piglio a parecchi arnesi, e fat-

tone un fardello si volge al padrone, che trassognato

stava riguardando lo spoglio che si faceva delle sue

robe, e con voce severa e autorevole gli dice: segui-

temi; e quel poveretto affascinato, atlerrito da quel

cenno imperioso obbedisce. Giunto in sulla via il ma-
landrino, a cui premeva di separarsi dal suo compa-
gno, soggiunge: precedetemi di qualcbe passo, ch^

cosi nessuno si avvedra che io vi traduca al tribuna-

te, c lo spauralo ad eseguire docilmente quell' avviso,

per cui il ladro subito gli volse le spalle e si dilegu6

fra la folia, e non fu se nou alcuni minuti dopo che
il povero derubato aperse gli occhi, e che si accorse

di essere stato vitlima di uno scaltro ed audace pre-

done.

STRADE FERRATE.

La luDgbezza tolale delle strade ferrate in Francia,"

costruile o in costruzione, e di 10,352 kil. o 10,200
miglia che rappresentano presso poco 7000 milioni di

franrhi, dei quali lo Stato contribui o contribuira per
circa U{)() milioni. 11 capilale gia speso e di 4350 mi-
lioni, 750 dei quali sono stati ofTerti dallo Stato.

Qnando la gran rete sara compita, 85 dipartimenti

saranno attraversati dalle ferrovie e quasi tutte le prin-

cipali citta e tutti i porti piu importanti di Francia

saranno posti in comunicazione con questa rete. Ades-
so la lunghezza delle ferrovie attuate h di 9000 ftil.

5600 miglie, 74 dipartimenti sono attraversati da dif-

ferent! lines e 65 delle principali citta se ne servono.

Compilo che sia il sistema delle ferrovie francesi,

queste toccheranno in 21 punto i vicini Stati, cio^

in 7 puiili il Belgio, in 5 la Germania, in 4 la Sviz-

zera, in 3 1' Italia, in 2 la Spagna. II numero degli

impieg^ti sara allora di 70,000, e quello dei veicoli

spettanti alle diflerenti compagnie dei ferroviarii di

Francia sara di 3000 locomotive e tenders, 7000 car-

rozze, 60,000 vagoni. Questi particolari statistic! ad-
dimostrano qual influenza importante debbano eser-

citare le ferrovie sui destin! delle moderne societa.

CIFRA FIGURATA

CFFRA FIGt?RATA PRE€EeENTfe—--^

insensata cura de' mortali

Quanta son difcttivi sillogismi

Quel che ti fanno in basso bailer I' all I

Dante Paradiso Canto XL

TIPOCRAFIA DI ANGELO PLACIDI

Via dis. Elena N. 11.

DIUEZIONE DEL GIORNALE

Piazza di s. Carlo al Corso n. 433
CAV. GIOVANM DE-ANGELIS

direllore-proprietario

i



Dislribuzione A 9. i 9 Gennajo 4 8 6 4 Anno XX\U

4/

S;.^:^l^:
«^^^^2i^^^^LS:i^

LA PSICHE, * SORRETTA E SOSTESLTA IN ARIA DA TRE AMORIM

Affresco esisten(e net palazzo delta Farnesina

* Le favole di Psiche furono colorili a fresco sopra i cartoni di ReffaeUo Sanzio. dai suoi scolari Giulio Romano
Francesco Penni, detto il Fattore, Raffaelin del CoUe e Gaudenzio Milane.^e. come pxtre gli egregi fesloni

di frutta e fiori che decorano le lunette ed i triangoli furono magistralmenle esegiiili da Giovanni da Udt-

ne scolare di Raffaello. V. Xibby Roma npl 1838, pag. 776 parte II.
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LETTERA

AL CH. ACHILLE MONTI

§• I.

Intorno la seconda edizione delle sue Odi

Altri temente aspiri

Alia regal corona:

Cation de' miei sospiri

fi il lauro d' Glicona,

Dolce la fama suona
Di generoso vate
Air anime bennate.

A. Monti. Od. proemiale.

Avevo gia fatto pensiero di venirti a visitare con

un Carme del celebre Fracastoro intorno Psiche da

me voltato in italiano, e con unaprosa intorno la me-
desima: ma giuntomi per sola tua cortesia un esem-

plare della seconda edizione delle tue Odi, m' ho ri-

soluto di scriverti eziandio alcuna cosa intorno a que-

st! degni lavori. {*) E innanzi tratto iascia che teco

mi congraluli, o raio dolce amico, del vedere adem-

piuto quel nobilissimo desiderio dell' alloro poetico

che tu apri schiettamente in sulia fine dell' Ode proe-

miale. Imperocche cliiunque si fara a considerare le

tue Odi, che ormai hanno levato bastante rinomanza

in Italia, ti salutera poela e riconoscera in te tra-

sfusa gran parte di quella favilla poetica che animo
il tuo prozio, il somnio Yincenzo, come gia scrisse

il chiarissimo nostro Betti. E molto piu debbo io teco

rallegrarmi in quanto che (per ripetere una sentenza

di Dante cosi vera pe' tempi suoi, come pei nostri)

S! rade volte si coglie di quella fronda apoUinea dai

Cesari e dai Poeti, che tutli debbon gradire di tro-

vare alcun spirito eletto che siane voglioso e caldo:

io dico di quel Cesari che colla dirittura del senno

e colla possanza del hraccio meritino bene dei popoli:

dico di quel poeti che la poesia non barattano al vil

mercato della volutta, dello scrigno e de' favori cor-

tigianeschi; ma predichino la retlitudine, e da un fuo-

co sacro animati sgridino i vizi e le male usanze che
hanno morto il vaiore italiano. Che si che questo e

il vero e antico ufficio della poesia e delle lettere in

generel £ ben eel ricorda il lirico latino nella poe-

tica

fuit haec sapientia quondam
Pubblica privatis secernere, sacra profanis:

Oppida moliri, leges incidere ligno:

Sic honor et nomen divinis vatibus atque

Carminibus venil.

Assai della huona voglia ho riferito questi versi,

perch6 essi, o mio Monti, ([uadrano a capello al ma-
cnanimo intendimento ed alia moraiila delle tue Odi.

Oh! quanto mi 6 hello sentirti ricordare quelle gloria

romane di poverta onorata, di milizia intrepida, di

agricoltura industriosa e di carita cittadina! E quindi
fremendo al corrompimento delle novelle generazioni
gridare:

Dormi, Italia imbriaca,

Dormi, e t' infiora il crin di molli rose:

Gia sei fatta di sangue ampia cloaca,

Gia le tue vesti rose

Dal tempo domalor caddero in brani,

Gia sei trafitta e dalle nostre manil

Mi gode poi veramente I" animo leggendo nelF Ode
quinta la descrizione delle veglie notturne, nella quale
hai pennelleggiato con tanta vivezza e disinvoltura

le gloriose inezie del bel mondo.

Qui a plena man si versa

Largo nembo di fiori
,

Di che vedi cospersa

La vezzosetta Clori,

Perch^ con agil piede

Rapido r aura fiede.

Qui raccolta si mira
La gioventii bennata,

Che freme che sospira •

E stassi trasognata

Mirando il vago e destro

Volubil pie maestro.

E qui di carmi eletti

S' intesse una corona,

Che loda i muti affetti.

La tornita persona,

L' or, r avorio, i cinabri

Del crin, del sen, de' labri.

Cosi del bel paese
La fama oggi s' eterna:

Con si leggiadre imprese
Si regge e si governa
D' Italia mia la grave
E combattuta nave.

Son nella tomba scesi

I piu sovrani ingegni:

Niuno a cantar li ha presi

Quasi di laude indegni ....
V ha temi or piii sublimi:

Le cantatrici e i mimi.

Bello trabello! Vaghissime le prime strofe nelle

quali sembri trattenerti con una certa compiacenza
intorno quella maraviglia che e la Clori e la gioventu

bennata che sospira per lei. Le due ultime pero mi
toccano V ugola. Egli m' e awiso vederci un di que-

gli accorgimenti adoperati spesso da Tacito, il quale

descrive talvolta e racconta opere indegnissime senza

quasi mostrarne ribrezzo aicuno. Ma quando meno
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tel pensi li spaventa con una di quelle sue terribili

e succose sentenze die scusano un intero discorso.

A modo di esempio, dopo aver egli con una cotal

cinica indifferenza ricordate tutte le infamie di Ne-
rone, alia fine niutando stile, grida: tale mostrum per

quatuordecim annos perpessus, ierrarum orbis tandem
destituit.

Ne mi diletti meno, o valoroso Monti, quando bra-

vamente propugnando la scuola de' classici, in qual-

tro, cinque luoghi dai al romanticismo un carpiccio

de' buoni. Dopo tante nostre glorie letterarie avevam
pur bisogno d' infranciosare, d' intedescare e alTora-

stierare la poesia! vergogna! Lasciare le sicure or-

me di Marone e dell' Alighieri per seguire le follie,

e le telraggini di quegli stranieri, ai quali in ogni

maniera di lettere e di scienze gia fummo maestri.

E tu dolente di questo nuovo strazio della poesia ben
r apostrofi con quei versi soavemente malinconici:

Non piij di lauri e rose

Ti fai corona al crine,

Ma un serto ti compose
L' eta novella d' irti bronchi e spine:

Sotto limpido cielo

Ti fanno ingombro orride nubi e gelo.

Che diro poi delle franche e leali parole con che

investi piu volte que' cotali che dandosi vita e tempo
son vil ingombro e disonore della comune patria, e

pur con gran sussiego vantano amor patrio? Quel-

r amor patrio che, come ben disse il tuo Prozio nel-

la Mascheroniana, empie a mille la bocca, a died il

petto? Che dir6 dell' affetlo che manifesti ardentissi-

mo per le arti belle, e del dolore che provi nel ve-

der sparire per forza d" avarizia tante opere artisti-

che dalle nostre contrade? E del proverbiarne percid

6 amaramente trafiggerne l' Italia?

Ma tu folle non m' odi: a ben fallace

La mano usata alle vittorie stendi ?

\ia, se ricchezza piu che onor ti place

Te stessa vendi!

Ella k una stoccata tremenda, e di quelle che sa-

pea dar solo l' ira divina dell' Alighieri. Dir6 infine

che le quattro Odi, la Pace, la Vita domestica, la Vita

Campestre, il Disinganno olezzano di una soavita pia-

centissima, e che quella sul Uisso mi spira una cotal

novita e leggiadria, che potentemente mi alletta. V6

riferirne il principio

II fulgido diamante,

Qual rugiadosa stilla,

Nel crine a l" aure errante

Or si cela ed or tremulo sfavilla:

Luce nel giovin petto

Oriental zaffiro;

Con artificio eletto

Tinto h il vel ne la porpora di Tiro.

lu chi sei che, altera

Di pompe e di bellezza

5orridi lusinghiera

A chi del cor la liberta non prezza?

Perche di moUi fiori,

donna t' inghirlandi?

Perch^ vani tesori

In tanta copia di profumi spandi?

('essa, crudel: per fame
Casca una madre esangue:

Ahi d" orfaneiie grame
Schiera innocente abbandonata langue!

Ma quest' Ode che nel bel principio fai comparire

in una luce modesta, donandole quindi maggior splen-

dore nel suo svolgimento: in ultimo la fai sfavillare

di una magnanimita e robustezza maravighosa.

Dunque al secolo vile

S' inchini '1 vate, o taccia . . .

No; cantico servile

Nh per biasimo alzer6 nh per minaccia-

Mai non sara ch' io canti

L' uom che innanella il crine:

Questi non furo i vanti

Delle antiche severe alme laline.

Cosi non vide Roma
1 duci in Campidoglio

Quando d' allor la chioma
Cinta, s' assise vincitrice in soglio.

Per ultimo voglio teco rallegrarmi della maestria

di stile e lingua, che son tanta parte della nostra

poesia. E qui non andr6 in troppe parole bastando-

mi accennare che i tuoi versi mi sembran veramente
battuti air inrudine de' Classici, e attieni da dovero
la promessa che fai nell' Ode ventunesima

Io nelle prische carte

Rivestir6 il pensiero,

Ch' ivi natura ed arte

Posero il magistero;

N^ i modi almi, soavi

Rinnegherd degli avi.

E questa bonta di stile e di lingua alia quale tanti

per loro ignoranza, o per caponaggine non voghono
attendere, ben cresce forza e bellezza alle tue ispira-

zioni e a cerli voli lirici che a quando a quando ap-

pariscono nelle tue Odi: voli per6 che non temono
la sorte di quello scrittore accennato da Orazio, il

quale

. . Dum vitat humum nubes et inania capiat.
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Pill altre cose direi, ma non voglio abusar di van-

taggio la tua modestia e pazienza. Soffri per6 che io

ti dedichi la traduzione del breve carme del Fraca-

storp intorno I'siche di cui teste ti pariava, e la prosa

che ho mandato innanzi alia medesima. Abbi ancor

tan to di cortesia e m' ascolla.

INTORNO PSICHE

§. n.

La Psiche di Apulejo

Leggiadro argomento ad opera graziose fu mai sem-

pre la Psiche. Vi favoleggiarono con gaje e nialin-

conicli* invenzioni i poeti, vi filosofarono i sapienti,

sovrani artisti in tele ridenti e in vivi marmi or ne

assembrarono lo stupendo miracolo della bellozza, ed

or le piacevoli, or le dogliose venture. Apulejo vi

tesse una bella istoria, nella quale racconta come Psi-

che di regal lignaggio , d' ingenua innocenza e quan-

t' altra mai appariscente, per comando delT Oracolo,

con ornamenti di funebri nozze e menata sovresso

uno scoglio: L' accompagnano con largo pianto i sud-

diti, vengono i genitori con torchi accesi e facendo

corrotto amarissimo. Niun Dio ha compassione della

miserella che tutta sola e plena di lagrime e ivi ia-

sciata alia ventura. Solo Zefliro con soave auretta

aliandole intorno la solleva da quel baizo , e legger-

mente portnndola, la pos6 tra le molli erbe e i fiori

ond' era dipinta la valle che non molto lontano gia-

ceva. Quivi Psiche con un legger sonnellino riposata

la stanca persona, e disgombrata un poco la mente

di tanti travagli, apri gli occhi e le venne veduto un

reale e magnifico palagio non da terrestri mani cer-

tamente, ma da divine arti edificato, Ma qui vo' ia-

sciar libera la parola al traduttor di Apulejo, al Fi-

renzuola, il quale colla sua maravigliosa gajezza do-

vra poter rifiorire la poverta del mio scrivere. « In-

« vitata Psiche dalla grandiosa bellezza del maravi-

K glioso e stupendo luogo, si andava accostando piu

(( oltre: e di mano in mano divenendo piu ardita, se

« n' entr6 dentro alia porta: e prendendo ognora

« maggior piacere della bella vista, e or una cosa or

(( r altra riveggendo, ella se ne salse su da alto: e

« veduto le guardarobe con grandissimo magistero

« condotte, picne di tante stupende ficchezze, si i ma-
il gin(') (pio^llo die era in vcrila, die egli non fosse

« cosa al niomlo che quivi non si ritrovasse; e quelle

(( che sopratulto la empiva di maraviglia , era che

« senza alcuna chiave, senza alcuna serratura, senza

« guardia alcuna si cuslodiva la entro il tesoro di

« Intto il mondo. E mentre che ella con suo gran-
« dissimo piacere riguardava lanta I'elicila, le venne
(< udito una coce di corpo ignuda, che all' improviso

« offerlasele agli orecchi, le disse in questo modo:
« perclie ti preiidi, o padrona, tu cosi fatta inaravi-

« glia di tante bellissime ricchezze, le quali tutte so-

ft no le tue? entratene adunquc in questa grande e

bellissima camera, e messati nel letto, prendi ri-

poso, sintantoche da te sia partita cotesta tua strac-

chezza, e poscia quando ti place, vattene in quel

bagno. Noi delle quali tu sola ascoiti le voci, pre-

ste servitrici a' tuoi bisogni, con gran diligenza ti

amministreremo tutto quello che ti sara di niestie-

ro: e curato die tu avrai il corpo, egli non ti man-
cheranno vivande regali con gran prestezza e con
soavita non piccola preparate. Conobbe Psiche la

beatitudine della divina providenza, udendo gii am-
monimenti delle invisibili voci: e pria col sonno e

poscia col bagno discacciata da se ogrii gravissima

stanchezza, le venne veduto li vicino entro ad una
bella e ricca stanza apparecchiata una tavoletta. Ed
estimandosi che ci^ fosse stato apparecchiato e prov-

vislo per sua ricreazione, tutta allegra la entro se

n' entr6: e postasi a sedere a tavola, appena aveva
Gnito di assettarsi i panni sotto, ch' ella vide es-

serle portato da invisibili spiriti un vino soavissimo,

cibi vari e in grandissima copia e di finissimo sa-

pore: e senza vedere alcuna persona, non altro di

loro co' sensi godeva die il suon delle voci che lor

cadevano, e sole voci per servire avevano.

« Levate le tavole, egli entro dentro uno, e cantd

non veduto-, e un altro son6 la citara, ne la citara

si vedeva: e un coro di piu bellissimi e concorde-

voli suoni e accent! soavemente le empie gli orecchi;

n^ alcuno agli occhi suoi si dimostrava. Finiti que-
st! cotali piaceri, essendo gia I ora assai ben tarda,

Psiche se n' aruhi a dormire: e quando la notte era

assai ben in la col suo viaggio, udiva un piacevole

mormorio ingombrarle gli orecchi, e vedendosi in

tanta solitudine, tutta tiemante e pavida dubitava

dello stato suo: e piu le pareva aver temenza di

quelle cose che ella manco poteva pensare che nuo-

cere le potessero. E gia 6 presente I' incognito ma-
rito, ed entrato in casa si ha gia fatta Psiche sua

mogliera: e gia venuta I' ora vicina al giorno, egli

da lei con gran prestezza se n' e parti to: ed eccoti

la moltitudine delle voci che compariscono in casa

della nuova donna, e quel giorno cogli altri con
maravigliosa cura la [irovedono di tutto quello che

le faceva mestiero. E come ^ naturale a tutti, la

nuova usanza di quelle voci per la lor conlinua

conversazione gia le cominciano a porger grandis-

simo diletto, e il loro suono e uno sfiasso della sua

solitudine: sicche assai contenta si passava le non
bramtite nozze. »

Cosi Agnolo con quel suo scrivere veramente an-

gelico! E qui vuoisi accennare che amore tra I' affa-

hile e il severo ammoni Psiche ohe si stesse contenta

a goilerlo senza piu: non cercasse di conoscere il suo

essere, le sue forme ed il viso: che mai arrivata lei

se il fai-esse! Ma la giovinelta come semplice e tenera

d' animo ch' ell' era, lasciandosi ingannare dalle in-

vidiose sorelle che le raocontarono come il suo ma-
rito non fosse altrimenti un bel giovane ma si un fe-

roce serpente: e da esse itideltala di quel che fare

dovesse, si apparecchid) colle sue mani rovina c doglia
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ineslimabile. Ma udiamo iiovamcnte il soavissimo Fi-

renzuola. « Gia era apparila la notle, gia era veniito

il marito, gia era seppeililo nel sonno: (|uaiulo Psi-

clie d' animo e di corpo non sana, aiutata dalia

crudelta del suo fato, tulla divenula fiera e can-

giato il femminil timore in maschio ardimento, trasse

i'uor la lucerna, prese il rasojo per insanguiiiarlo

col sangue del suo marilo. Ma come piu avaccio i

segreti del non conosciuto luogo per lo discopri-

mento del lume si manifestarono, ella scorse di tul-

te le fiere una niansueta e dolcissinia heslia, (juello

stesso Cupido hellissimo di tuUi gl' Iddii bellissinia-

mente donnire. Per il cui aspetto, rallegralosi

eziaiidio il lume della lucerna, divenne piii spleii-

dido e |)iii lustrante, e il taglio del sacrilego ra-

sojo eziandio divenuto in guisa d' una stelia, pa-

reva clie se ne volesse volar verso il eielo. Ma Psi-

che in su queslo principio impaurita e divenuta del

color del bossolo. tutta tremando, cadutasi a se-

dere sopra delle gambe, non sapendo altro die farsi

voleva nascondersi il coltelio entro al suo seno; e

sarebbe venuto fatto: se non die il ferro per tema

di si gran peccato, volando, non se le fosse lollo

di mano. Sicche priva di ogni aiuto e d' ogni con-

siglio, guardando interamente la divina beliezza del

divin voUo, tulta nell' animo si ricreava. E mi-

rava la bionda chionia dell' aureo capo tutti d" am-
brosia profumata: vedea gl' innanellati crini niae-

strevolniente disordinati pendere sopra della bianca

fronte e sopra le purpuree guimce: ed era lo splen-

dor loro si chiaro e si potente cbe il lume della

lucerna appariva a fatica: contemplava le rubicon-

de penne che dietro alle spalle del volante Iddio in

guisa di mattu^ine rose Gammeggiavano, e godeva

a vedere fra le piu grosse penne alcune tenerine

piume ballare al suono d'una dolce aura cbe vi

spirava : cosi traboccava di lelizia a vedere il gio-

vin corpo e delicato , cotalcbe Yenere non si

poteva sdegnare ch'esso fosse suo Cgliuolo. Innanzi

a'piedi del letto giaceva I'arco, la faretra e la saeHa,

arme proprie al grande Iddio.

« Le quali tutte cose mentre che Psiche intiera-

mente considerava, mentre cbe ella quelle arme

andava toccando, cacciata della faretra una di quelle

saette, le vien voglia di tentar come la pungeva.

Perche accostaiasela alia polpa del dito mignolo, ella

sel punse in guisa cbe ne uscirono alcune piccole

gocciole di sangue Ma in quel mezzo quel-

la lucerna, o fosse sua nativa periidia. o che in-

vidia del suo contento la stiniolasse, ribollendo cosi

un poco in sulla einia del lucignolo, ella scbizz6

una goccia sulla desira spalla del grandissimo Id-

dio. audace e temeraria lucerna, e ministerio

vilissimo di Aniore! Tu dunque lo Iddio di tutto

il fuoco abbruoi ? Sentendosi adunque Amore ac-

ceso in quella guisa, subito si rizz6 . . . . e spiega-

le le ale , incontanente volandosene, si vuolle tor

dagli occhi e dalle niani dell' infelicissima moglie »

Ho voluto riferire questi brani del Firenzuola per

invogliare la nostra gioventu a ritornare alle pure

fonti de" Classici lasciando d' ingozzar fango slraniero.

mperocche noi onnai (usero una bella senlenza dello

stesso Agnolo) come una scniina e come tin asilo n-

ceviamo la feccia e la ribalderia del mondo e h fac-

ciam sedcre nelle cattedrc e li chiamiamo maeslri. Ma.

tornando a Pisclie, ella al iiiggir dello spnso rimase

come una cosa balorda: assai pianse. lo cerc6 assai;

corse infiniti pericoli, tocoi') gravissinii disprezzi sic-

che il fatto suo era una disperazione: implored final-

niente la merce degli Dei: e Giove impietosito a tanta

fede e a si acerbo dolore, la fe menare nel cielo ed

esser sposa d' Amore. Prof. G. Tancredi

(*) Per chi nol sapesse annunziamo la seconda edi-

zione delie Odi di A. Monti in un grazioso vohmello

che ha per (itolo — \ersi e letteke di cosTAJiZA monti

PERTICARI E ODI DI ACHILLE MONTI CON PREFAZIONE DI

F. L. POLiDORi — Firenze. Felice Le Monnier i860.

Gli scritti della Costanza accuralamente raccoUi dal

suo Achille son preceduli da nn assai diligctUe e pu-

lita biografia da lui dellala. Quindi la prima cosa si

legge il poemetto sulV Origine della Rosa, nel quale li

e avviso ascollare una delle Graz-ie che parli nella sua

amabile e incantalrice favella. Seguono altre poesie,

leltere e iuvesligazioni sopra alcuni htoghi di Dante,

cose tulle ben degne della fama di lei. Occupano 1 ul-

tra parte del vohme le Odi del Cugino Achille che

venti sole ne fe comparire alia luce nel 1856, ed ora

di altre died le ha cresciute. {Cnntinua)
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SAGGIO DI POESIA SPAGNUOLA

Cubre la tierra y los aires

De temerosa pavura,

La t^trica soberana

De las tinieblas profundas.

Entre apinados celages

Que con su sombra la enlutan

Y sin una sola estrella

Que clara a su lado luzca;

Fanal palido y sin brillo,

Cual la llama moribunda
De distaulissimo faro,

Sigue su curso la luna.

Duerme tranquilo el magnate
Sobre su lecho de plumas;

Y en su mal gergon el pobre
Acaso en suenos se burla

Del cansancio y la fatiga

Del frio y del hambre ruda,

Y al despertar! infeliz!

Le aguardan nuevas angustias.

Todo duerme 6 todo calla,

Y ni una mosca nocturna
Viene a turbar con su vuelo

Aquella calma profunda:

Cuando a deshora, embozado,
Por la callejuela oscura,

Sube un hombre, con pisadas

Que a duras penas se escuchan.

Mas de aqueila misteriosa

Casa, al llegar a la altura,

Par6se la sombra viva

En actitud de quien busca;

Y luego, cual si en las hondas
Tinieblas que lo circundan
Mirar pudiesen sus ojos,

Y librarle de sus dudas;

Desembozose, apoyando
Contra la pared vetusta

Los hombros , mienlras las manos
Con suma destreza pulsan

Una espaiiola vihuela;

Y con voz de gran dulzura,
Tal de la noche callada

El hondo silencio turba:

n Flor-del-Alba, encantadora,

Que escedes en hermosura
La del dia;

Oye, del alma senora.

El canto de mi amargura
Y agonia.

Despierta, senora mia,
Oye el acento angustiado

De mi queja;

muerto me ballara el dia,

Contra los bierros clavado

De tu reja;

Despierta, mi bien... » Y el canto
Del enamorado espira;

Que en lo oscuro,
Con crudo, celoso espanto,

i>loverse otra sombra mira
Junto al muro.

Y arrojando el instrumento,
Y requiriendo la espada

IJecidido;

Va mas ligero que el viento

Contra la sombra callada,

Sin ruido,

—tQ'uen va? ^quien es el?^que busca?
Pregunta la voz sonora

Del amante
—Pregunta es esa muychusca,
Senor don Pedro; en mal hora

Vuestra errante,

Estrella os trajo a mi nido,

Que yo dia y noche velo

Mi tesoro.

Y cuidad que no descuido
Y sostendre contra el cielo

Su decoro!

—Su padre sereis, sin duda,
Y a tal nombre mi corage

Me abandona;
Por eso mi lengua muda
No responde a vuestro ultrage...— Quien blasona

Como vos, de bien nacido,

De valiente y generoso,

no asi artero

Del enemigo dormido ..

—Sellad el labio injurioso

Caballero

(dal Semanario Pintoresco)
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/ monumenti
, ehe daW epoca anteromana al cader

deir impero s innalzarono suUa parte priunpah del
coUe Palatino e neW area del Foro Romano sino
alle (aide CapUoline ed alia riva del Tevere, descritti

dal cav. Camillo Ravioli.

(Contin. V. pag. 382.)

OSSER^ AZIOM AL CAPO I.

Che tralta sulle

CONSIDERAZIONI SOPRA I TRE COLLI DEL LAZIO
SATCRMO, GIAXICOLENSE E PALATLNO:

DAL 1400 AVANTI CRISTO AL 130 >, E MONUMENTI
IXNALZAT! IN QIESTO PERIODO.

E tempo di tornare alia guerra Aborigeno-Pelasga.
L'assalto e la presa di Cortona fu la prima impresa
nazionale di rivendicazione dindipendenza, e il primo
rovescio sofferto dai Celto-Umbri; poich^ divisi costo-
ro nella subita irruzione e discacciati dalle proprie
sedi Tuna parte trapass6 TAppennino dove pur doini-
navan essi, ma sempre piii incalzati dalla guerra degli

Etrusclii; I'allra emigr6 verso il Tevere. cangiando il

nome di I'mbri in quelle di Sabini. Zenodolus Troe-
zenius, qui Umbricae gentis hisloriam conscripsit, nar-
ral indigenas primum in Realino habilasse ; el inde

Pelasgorum arinis e.rpuhos i-enisse in terram quam
nunc habitant: mutatoque cum sedibus nomine Sabinos
pro L'mbris appellalos (36).

II possesso pero di Cortona non fu che oggetto se-

condario di quella guerra-, per io che il nerbo prin-
eipale deiresercito Aborigeno-Pelasgo abbandonata ai

Tirreni la regione, secondo il convenuto , intraprese

I'ultimo periodo della sua guerra contro i Siculi spic-

candosi da Rieti e diriggendosi verso 1' Aniene. In
his multa oppida parlim ante ab hostibus habitata

,

partun recens a se condita , tenuerunt indicisa gentes

Sociae Pelasgi et Aborigenae: ex quibus sunt Caere
dictum Agylla eo saeculo, Pisa, Salurnia, Alsium, et

quaedam alia, quae post a Tyrrhenis occupata sunt. (31)
II dire le particolarita di lal guerra , e notare il

luogo ove avvennero gli scontri e le battagbe , che
vi dovettero essere state, imperocche fu guerra gran-
de 6 lunga, ^ cosa impossibile. Le tradizioni ban con-
servato non le cause non i fatti , ma solo le conse-

guenze di questi, e gli effetti di quelle : ed essi fu-

rono lo sfralto degli stranieri da mezza Italia, il ri-

torno libero nel Lazio agli indigeni vincitori, e I'oc-

cupazione particolare deH'ampia penisola tra il Teve-

re e I'Aniene. che in forma triangolare ha per base i

Monti Cornicoli presso Tivoli e il vertice verso Fi-

culle. Ut lero hi semel partem aJiquam agrorum ex
hostico adepli sunt , tutius jam et reliqui Aborigencs

agrorum inopes , aggrediebanlur suos quique conler-

minos: et praeter alias civitates condiderunt has, quae
nutic quoque inhabilantur , Antemnates , Tellenenses

,

Ficulenses prope montcs Corniculos ; ac Tiburtinos
,

apud quos hodieque Siculio pars urbis dicitur : nee ul-

lam aliam finitimam gentem magis infestabant quam
Siculos. (38)

E siccome cotesla occupazione e fondazione di cilta

fu per lungo tempo contrastata dagli sforzi de Siculi;

cosi avvenne che una decisiva baltaglia ebbe a tal

punto coiidotto costoro da non poter piu reggere sul

continente d Italia, ma da dover ritirarsi insieme alle

famiglie e alle lor cose in ogni dove rigetlali
,
per le

creste dell'Appennino fino nella Calabria, donde si tra-

vasarono per barca sulle coste della Sicilia (*). Da quel

punto la potenza degli Aborigeni si eslese sulle vicine

provincie;ed essi trovaronsi in possesso delle rive del

Tevere, vi fondarono citta , rivendicarono a Saturno

gli onori dovuti, ergendo la celebre Ara, che brutta-

rono per6 co'sacrifici di sangue umano (**). e fecer

subire la loro influenza oltre il paese de'Volsci: Agrum
quern Volsci habuerunt campeslris plerus Aborigenum

fuit (39). E questa influenza sia per inclinazione na-

turale dei Pelasghi ed Aborigeni, che da questo punto

si confondono in una sola denominazione, sia per pat-

to convenuto, onde csser forti nelle istituzioni di pace

e di guerra, fu influenza Tirrena ossia Etrusca: Gens

Volscorum Hetruscorum potestate regebatur (-40). Or
ricordiamo che Virgilio not6 che i benelici di Saturno

duraron poco, e I'iniquo furore dr guerra e di con-

quista trasse nel Lazio Ausoni e Siculi:

Deterior donee paulatim ac decolor aelas

Et belli rabies, et amor successit habendi.

Tarn manus Ausonia, et gentes venere Sicanae

Saepius, et nomen posuit Salurnia tellus (41).

Da ci6 ne viene che Ausoni e Siculi compagni nel

possesso del Lazio, fossero consorti anche nell' esito

della guerra, e terminassero dopo la scontiUa comune,
i Siculi tutti, poich^ stranieri ,

gli Ausoni in quella

frazione che per essi parteggi6 , con 1' emigrazione

comune in Sicilia.

Cotal guerra , secondo la presente esposizione , si

vede che si sarebbe potuto benissimo condur sola per

le addotte ragioni documentate , le quali sono : base

d'operazione il mare, centro un territorio fertile, ap-

poggiato agli Appennini e da abbondanti fiumi inler-

secato, onde, sia che I'esercito Aborigeno-Pelasgo agis-

se sulf Umbria, o discendesse nel Lazio, sempre ne

restava coperto un fianco ed [oltre a cio un terreno

amico, I'Etruria. Ma questo terreno araico, I'Etruria,

ossia i Tirreni, rinvigoriti da nuove condizioni e sotto

il nome di Etrusclii, per qual causa erano cosi in-

dulgenli e pietosi verso gli Aborigeni ed i Pelasghi

senz'ombra di gelosla ; mentre la gelosia ^ necessita

politica quando si tratta d'ingrandimento e d'imprese

felici del vicino ai confini ? Per qual causa vediamo
contemporaneamente Liguri a settentrione , Siculi ad

ostro, ed Umbri nel centro combatluti e dispersi; ed

i Tirreni od Elruschi non prender di alcuno di essi

le parti e le difese ? Forse che i Tirreni si reputavano

insieme agli Aborigeni e a Pelasghi meno slranieri di

colore in Italia , e quindi non oppressori? Per quali

cause in data posteriore , ma di poco , alio slabili-

mento del regno degli Aborigeni nel Lazio, noi tro-

viamo un' Etruria confederata , che abbraccia tutta

quanta ITlalia, a settentrione lin sopra alia Liguria,
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al Po, e al mar d'Adria, ad ostro comprendendo le

terre abitate dai Volsci e dagli Ausoni ? Non v' era

dunque spirito di rivalila contro gli uni, ne inipulso

d'interesse per gli altri, perclie I'epoca fu quella della

opporlunita di una riscossa nazionale, die fe allargare

i Tirreni ollre i propri coiifiiii, coinbattendo, vincen-

do, discacciando stranieri, forti dell'ajuto e dell opera

degli Aborigeni e dei Pelasgbi ? E se cio avvenne
,

. non ^ segno manifesto di un accordo perfetto fra loro

nei mezzi della guerra , nei modi di campeggiare e

nello scopo e nell'uso della villoria ? Gia lo dissi , n*^

mi apposi, quando accennai alia combinata loro azione,

onde 1 Tirreni od Etrusclii per lAppennino potessero

sboccare nella valle del Po, obbligando i Celto-Umbri,

sottentrati ai Siculi, a rilirarsi dal liltoraledeirAdria-

tico, avvenlurando, in un qualche punto, una giornata

campale, la quale perdula dovellero riparare oltre Po.

Per tal via reslarono padroni gli Etruschi delle due

rive di quel fiume non solo, ma di gran parte della

regione cisalpina e cisappennina e di tutta la tran-

sappennina, togliendo agli Llmbri ben trecento terre

fortificate. COG eonim oppida Thusci debellasse repe-

riuntur. (-42) Poscia estesero, colonizzando, I'ordina-

mento civile cbeavevano sulle nuove regioni aggiunte:

/( in utrumque mare vergenies, incoluere urlibus duo-

denis terras, prius cis Apenninum, ad inleruin mare ,

postea trans Apenninum, lotidem quol capita originis

erant, coloniis missis: quae trans Padum omnia loca,

excepto Venetorum angulo , qui sinum circum colunt

maris, usque ad Alpes tenuere. Alpinis quoque ea gen-

libus haud dubie origo est, maxime lihetis; quos loca

ipsa efferarunt , ne quid ex antique
,
praeter sonum

linguae, nee eum incorruptum retinerenl (43). Infine

potenli e ricclii non meno clie dotli intrapresero i

grandi lavori di canalizzamento ed inalveazione del

Po , e de' suoi confluenti e fondarono la citta

d'Adria, che di^ nome al gran golfo, che anch' oggi

adrialico si appella. Omnia ea flumina, fossasque pri-

mi a Sagi fecere Thusci, egesto amnis impetu per tran-

sversum in Atrianorum paludes
,

quae septem maria
appellantur, nobili portu oppidi Thuscorum Atriae, a

quo Atrialicum mare ante appellabatur
,

quod nunc
Adriaticum (44).

Giuste ragioni collimano a stabilire che questa dop-
pia guerra degli Etruschi contro i Celto-Umbri nella

Cispadana, e degli Aborigeiio-Pelasgbi e neH'Umbria
e nei Lazi(¥ cominciasse verso il 1380. Sebbene a

questa data si accenn6 sovente
,

pur non si disse

donde essa fosse desunta. Ognun sa che il gran la-

voro sopra L'arl de verifier les dates sempre si 6 con-
ciiiato la maggior fiducia per gli appunti Cronologici;

e fra essi si trova Giano posto nei Lazio iiel 14i5
prima dell'era volgare, e nei 1-415 Saturno. L' inva-

sione Sicula adunque in quella regione a tale data fu

posteriore. del pari die e ad essa contemporanea I'in-

vasione dei Olto-Umbri nelle valli del Po e nei ver-
sante dell'Adrialico fmo ad Ancona fondata e perduta
dai Siculi, e nei versante del mediterraneo in tutta la

regione, la cui punta meridionale dal lor nome si

disse e dicesi Umbria tuttora. Quesle invasioni poi

debbono essere di qualche anno anleriori al 1380, se

a quest' epoca si deve ammettere il principio della

guerra, imperocch^ nei 1382 si trova nei Lazio Pico,

figho di Saturno e re degli Aborigeni. II suo succes-

sore Fauno si pone al 133o, ed egli fu che nei La-

zio accolse Evandro cogli Arcadi, i quali preser stanza

sul Palatino, come questi quasi contemporaneamente
ricevette Ercole cogli Argei, i quali si stabilirono in

egual modo sul monte Saturnio. {*'**)

(36) Dionijs, Halic. Aniiq. Rom. Lib. II, pag. 112.

(37) Id. lb. Lib. I, pag. 16. loc. cit.

(38) Id. lb. Lib. /, pag. 14.

(*) Documento n. 9 nei capo I.

(**) Documento n. o e 14 nei capo I.

(39) Fragm. Catonis ex Lib. I Originum in Pri-

sciano Lib. V. — Ex Ant. Riccoboni De Hist. Lib.

Basileae 1579 pag. 82.

(40) Fragm. Catonis ex incerto Libro Originum in

Servio — Ex Ant. Riccoboni De Hist. Lib. op. cit.

pag. 98

(41) Virg. Aeneid. Lib. VIII. loc. cit.

(42) Plin. Hist. Nat. Lib. Ill, cap. 14. loc. cit,

(43) Til. Lie. Hist. Lib. V. cap. 33.

(44) Plin. Hist. Nat. Lib. Ill, cap. 16
(***j Documento n. 6, 7, 10, 18. cap. I.
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Dislribiizione [> 0. 2 6 Gennajo 1 8 6 J Anno XXYIl.

I'LATONE i^da un busto antico)

Nacque in Atene (1). Fu discepolo ilel gran Socra-

te. La poesia e la geometria furono gli studj ai quali

prima degli altri si applici") •, td in grazia di quesli

assai per tempo appar6 e sparse nelle sue produzioni

I'eleganza e la grazia deilo slile, la chiarezza e la pre-

risione del raziocinio. Nondimeno, ma! soddisfalto, o

forse poco conlento di alcune tragedie da lui compo-
ste nella sua giovinezza. voile bruciarle Dopo la mor-

le del suo maestro abliandono Atene e viaggio nella

Grefia. Si trattenne aleun tempo in Megara, Tebe ed

Elide. La fama della dottrina pittagorica, e quella dei

professori Filolao Archita ed Eurito die vi si distin-

guevano, io determino a trasferirsi nella Magna Gre-
cia d onde pass6 nella Sicilia. Quivi egli esercit6 le

sue meditazioni sul famoso Viilcano che vi esiste. In

appresso pass6 in Egitto, ove conobbe il celebre ma-



394 L ALBUM
tematico Teodoro. Terminati i suoi viaggi , Platone

ritorn6 alia patria , ove aperse la sua scuola in un

piccolo podere orriato di alberi, presso le mura della

citta, e ohe egli ebbe, chi dice per eredita, cbi per

legato, da un Ateniese chiamato Academo o Hecade-

mo: percio la scuola fu chiamata Accademia. gran

numero di scolari frequento le sue iezioni che egli

diede pel corso di quaraiu'anni: in queslo tempo eglf

compose quei dialoghi, che formarono poi I'ammira-

zione di ogni eta. Le sue studiose occupazioni peral-

tro vennero spesso interrotte dalle replicate ed impe-

riose istanze di Dionigi II tiranno di Siracusa, presso

cui non pote a meno di non trasferirsi profittando

di questa circostanza per correggere o mitigare co'suoi

consigli la tirannica indole di quell" oppresso e de'mi-

seri Siracusani.

U genere di vita del nostro filosofo non e meno
ammirabile della sua dotlrina , anzi se e permesso

dirlo, questa fu inferiore a quelle : poicbe nelle sue

scientificbe opinioni, come si conosce ebbe .Iuogo»an-

che I'errore, e qualche volta I'assurdo; ma nella sua

morale, tutto fu rettitudine e saviezza. Privo di osten-

lazione, le sue maniere non tenevano punto di au-

sterita. La modestia e raffabilita, unite ad un esteso

sapere, rendevano sommamente allettevole la conver-

sazione di lui, ch'egli poi non sapea rifiutare alle per-

sone che la desideravano. Parchissimo nel vitto , ed

assai temperato nell uso di lulti quei piaceri che pos-

sono debilitare il corpo, distrarre ed offuscare la men-
te, mantenne la sua salute esente per sino dalle piii

piccole allerazioni (2). Fu opinione di alcuni, che per

questa sua rigorosa e costante sobrieta, pot^ preser-

varsi dalla peste che tanto furiosamente impervers6
in Atene verso il principio della guerra peloponnese.

Giimlo all'eta di 81 anno, egli mori nel giorno stes-

so della sua nascita. I suoi eslremi momenti non fu-

rono penosi, ne eccitarono quel naturale ribrezzo di

cui sempre parteciparono gli spettalori dell'ultimo pas-

so dalla vita alia morte, Egli spir6 mentre conversa-

va con alcuni amici, anzi, secondo Cicerone, nel tempo
che scriveva.

(1)0 me.glio nell'isola di Eyina, V anno 4-29 avan-
ti I'E. V. lUustre era la sua nascita perche dal lalo

della madre discendeva dal fiiosofn c legislatore Solone,

e dal lalo del pudre dagli antielu re di Alene. 11 pri-

mo sua nome fu Arislocle , e s'ignora quando e per-
che lo cam/iasse La Favola racconia che Apollo ijli fu
padre^ che le api del monle Imelto deposero i lor favi
sulla sua hocca mentre era in culla e che Socrale, la

notle prima che lo vedesse, fu awisalo dell' eccellenza

del suo nuovo discepolo dalla vimne d\in giovane ci-

gno che appena sedulosi sulk sue ginncchia, mise tutle

le penne e rolossenc via, mandundo melodiose grida.

E da nolarsi ch'egli amava gli esercizj ginnaslici, e

che Ire colle contese pel premio in due delle grandi fe-
sle nazionali della Grecia. i giuochi Pizj e gV Istmici.

AL CH. ACHILLE MONTI

( Contin. V. pag. 386. )

§• III.

Morale contenula nella Psiche d' Apulejo

Fin qui la Storia di Psiche. Or vo' colla scorta di

Pietro Giordani raccogliere in essa i semi di utilita mo-
rale che vi gittarono gli antichi. E innanzi tralto vuol
sapersi che nella favola di Psiche spiegarono la natura
d'Amore, il quale togliendo o abbujando la lucedell'in-

telletto si manliene e vigoreggia d' una illusione in-

fioita. E come Psiche nel palagio d' Amore da invi-

sibili spiriti era servita di preziose vivande, rallegrata

da suoni e canti invisibili, e da una gioja misteriosa

raccoDSolata: cosl 1' infelice amante sogna mille sol-

lazzi e delizie intorno T amato obbietto: si nulre di

mille imagini ridenli e scene piacevolissime che poi

non soao nella realta della natura, ma sol nella po-
vera sua mente. Di che ben disse il Petrarca, il quale

ventunanno ardendo sapeva ormai a menadito tutte le

illusioni d' amore

'. V .',,." ,Ei nacque d' ozio e di lascivia umana
"Nutfito di pensier dolci soavi,

Fatto Signore e Dio da gente vana.

E il piangere, il cercare, il tapinarsi pel mondo
fatto da Psiche, dopo smarrito lo sposo, non c' in-

dica forse che f illusione d amore di rado si trova

calda e sentita in due cuori nel medesimo tempo?
rarissimo poi il trovarsi un vicndevole amore che

leghi perfettamente due cuori? Inline per non toccar

per singulo tutte le circoslanze, Psiche che si sirugge

e si muore del suo Cupido, il quale avendola abban-
dbnata piii a lei non pensa, c' insegna quanto sia

dillicile che due amanti egualmente e nello stesso tem-

po si ricredano del lor vaneggiare: essendo che il piu

sovente avviene che mentre 1' un d' essi, tomato al

senno e ripigliata la signoria del cuore, si mette per

altra via e per imprese piu degne; l' altro incatenato

ancora nell" amata lollia. sospira, piange in tutti i

suoi pensieri, e senza posa il tempo felice ricordan-

do, ribadisce piu I'ondo nel cuore il chiodo della pas-

sione.

E basti aver assaggiato nella favola di Psiche que-
sti cenni di morale, i quali certamente non riusci-

ranno sgradevoli, ne strani a coloro die sappiano.

neir antica mitologia esser nascosta tutta 1 istoria e

la sapienza de nostri padri. (*) Di che i Maestri che

a chiarire alcun luogo de' classici entrano negli an-

tichi miti quasi belfandosi della dabbenaggine de' no-

stri avi, bun larebbero a smelter quel riso; e pene-

tramlo nella lilosofia de" miti stessi, la stillassero nel-

r aniino de' giovani, come tanto eloquentemente ci

raccomand6 Ugo Foscolo. Ma quesli son voti.
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§. IV.

La Psiche di Plalone

Ora venendo a loccar brevemenle della Psiche di

Platone, dir6 che egli ne fece un' essenza spirituale

e ricoiiobbe in essa T anima nostra. L' amorc, se-

condoche fu definito da que! sapientissimo nel Con-
vivio, lion e altro che desiderio di beiU'Zza. Psiche

che aiiui Cupiilo cioe il tighuolo della bellt-zza, un' ani-

ma bella che ama un anima bella, e il gran princi-

pio deir amore inlellettuale del filosoro greco: fonte

bellissiraa onde si derivo la poesia di quel sommo
che caiU6 Beatrice e del gentdissimo Petrarca

Che Amore in Grecia nudo e nudo in Uoma

D' un velo candidissimo fregiando

Rendeva in grembo a Venere celeste—Foscol. Sep.

E assai a proposito qui il Foscolo mi ricorda la

Venere celeste: conciosiacbe due Yeneri distinguesse

quell' Omero della filosofia greca, celeste I' una, vol-

gare 1' altra. A questa offrono incenso e fiori que-

gli sciagurati che ahusando della hellezza corporale

e sensibile somrnettono la ragione al talento. A quel-

la rendono omaggio quegli spirili pellegrini cui pren-

de amore per una bellezza inteiligibile che e nelle

idee, cioe per un anima ricca di generosi pensieri,

sdegnosa di ogni villa, tenera del pudore, e per diril-

tura di giudizio e per magnanimita di sentire com-
mendevole sopra la scbiera volgare. II percbe a buon

dritto quest amor celeste e delinito nel Coiivivio de-

siderio intellettuale d' ideale bellezza: il qual deside-

rio facendosi scala della bellezza esterna a quella del-

I'anima, e da essa a volo piu sublime inipennandosi,

si leva al primo fonte d' ogni bellezza ch" e Dio.

Queslo, scrive I' immortal Pico della Mirandola, e

il frutto che cercava Platone dell" amor suo, e non
quello vituperoso di che vuolle accagionarlo Dicearco.

Questo spesso conseguiva Socrate, il qjiale eccitato

dalla belta di Fedro, lungo il fiume llisso canl6 gli

allissimi misteri di Teologia. Siffatti principii son con-

fermati da questo che moiti, come osserva il mede-

simo Pico, dalla stessa cagione che li rapi alia visio-

ne della bellezza intellettuale, furono accecati degli

occhi corporali, ondc la bellezza sensibile si vagheg-

gia. Questo significa la favola di Tiresia da Callimaco

decantata, il quale per aver visto Pallade nuda ,f'che

non importa altro che quella ideale bellezza, dalla

quale e originata ogni sapienza sincera e scevra

d' ogni nebbia mondana ) di presente divenne cieco,

e dalla medesima Pallade s'ebbe il dono del vaticinare:

cotalche quella che gli tolse il veder corporale, gli

apri quello dell' intelletto, la cui mercfe non meno le

future cose che le presenti veder potea. Ma egli seni-

brami aver parlato d' avanzo intorno la Psiche di Pla-

lone, n^ voglio sian profanati i suoi caslissinxi misteri

da colore

Che posero nel fango ogni lor cura.

Chi vuol saperne piu addentro legga il Convivio

dal quale ho io sfiorato questi cenni istorici, e legga

sopratutto le eruditissime chiose del Ficino ch' e I'ar-

cimastro e il sere di queste teorie.

§. V.

La Psiche (kJ Canova

Se non che ora mi chiama a se quel nuovo mira-

colo deir eta moderna che fu il Canova mostrandomi

la sua bellissima Psiche liglia piii del suo pensiere.

se cosi h lecilo esprimermi, che del suo scarpello.

Imperoccbe se egli e cerlissinio che ogni causa, la

quale con arte e con intelletto opera qualche eifetto,

ha prima in se la forma di c'u') che vuol produrre:

ed afBdandosi in lei come alio esempio, ad imitazio-

ne di quello produce e compone 1' opera sua. chi me-
glio potea concepire un perfettissimo esemplare ideale

deir ingenua giovinetta, che quel gentile spirito e

soavissimo del Canova? Ne per lui era a temere che

r esser materiale e sensibile della sua scultura fosse

men vero e perfetto dell' essere ideale. Imperocche

in mano del Canova i marmi perdeano il peso e la

gravita, e suggellava in essi calda e vivissima V idea,

come figura
(
per dirla con una maniera dantesca

)

che si suggelli nella cera.

Scolp'i adunque la Psiche, e lasciato dall' un de'lati

il mito di Apulejo, oso innalzarsi all' altissima intel-

ligenza di Platone, e personifico 1' anima umana. Scol-

pi una vaghissima angiolelta di fanciulla con un' aria

di volto soavissima, con un volger d' occhi leggiadro

al possibile. fiorita le labbra di un modeslo ed in-

genue riso, e tutta la persona sparsa di tanta inno-

cenza da mettere in altrui una colal riverenza mista

d' amore. Le pende dalle dita una farfalletta, e si la

vagheggia e carezza che tutta n' e innamorata. La-

voro al tutto stupendo verso il quale non pure i so-

vran! maestri di scarpello, ma la natura eziandio ne

avrebbe scorno!

Chi volesse sapere la fonte onde nacque la spiri-

tualita ideale di questa scultura, non avrebbe che a

ricordare que' divinissimi vers! del nostro Dante al-

lorche scrisse:

Esce di mano a lui, che la vagheggia

Prima che sia, a guisa di fanciulla.

Che piangendo e ridendo pargoleggia

L' anima semplicetta, che sa nulla.

Salvo che mossa da lieto Faltore,

Volentier torna a cio che la trastulla.

E in quanto alia farfalla che si vezzeggia da Psi-
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che diro che gli antichi volendo flgurar 1' anima uma-

na, la rappresenlarono colle sembianze di vergine ar-

mata di ale di farfalla: e in quelle ali diiiotarono I' a-

fjilita e rapidita dell' anima che sebbene imprigionata

nel corpo, pure si solleva sopra le cose sensibili e

trasvola alle spirituali con una liberla che niuna forza

pu6 impedire, liberta che finalmente oUien perfettis-

sima nello scioglimento finale del corpo, come la cri-

salide, che disviluppandosi dal bozzolo, si spazia libe-

rissima per le region! ceiesti. Udiamo questo slesso

pensiero dalla bocca dell' Alighieri;

E non sapete voi che noi siam vermi

Nati a formar 1' angelica farfalla,

Che vola alia giustizia senza schermi?

Tale k la ragion dell' opera del Canova. II perch^

ponendo mente cosi all' idea, come all' esecuzione bel-

lissima; non k a far le maraviglie se innanzi a cotal

lavoro e arlisti e letterati e ogni maniera di gente

ne rimanessero trasecolati come a miracolo. Paolo

Costa scrisse che come piuttosto il Canova ebbe con-

dotto questa statua, Amore la baci6. Ippolito Pinde-

monti and6 in giolito nel contemplarla, e vi detto un

Sonetto in cui vedo per entro tutto il sapore d" Ana-

creonte. Qual cosa in fatti piii Candida e graziosa

dei lerzetti?

Par viva • ... a lei parliam; guards, o fanciuUa.

Che di man non ti sfugga il tuo diletto

Piccolo volalor che ti trastulla.

Tu non rispondi, amabile idoletto:

Mai crederei se non diceva io nulla

Che a te non fosse il favellar disdetto.

Cosi insigne lavoro, appresso la morte dell' Auto-

re, fu rivenduto in Venezia per undici mila ducali:

e pure ella non era che opera della sua prima gio-

ventiil Da ultimo, non posso uscir di questa scultura

ch" io non accenni avere il Tenerani scolpito anch' e-

gli una Psiche che lutta in se romita si sta come
assorla ad un caro pensiero: atteggiamento proprio e

degnissimo dell' anima che nel pensiero ha 1' essenza!

II nome del Tenerani mi scusa qui ogni parola di

lode: imperocche avvi alcuno nell' Italia nostra e oltre

monti che nol predichi per sommo?

§• VI.

Condusione ad Achille Monti

Ma onde ebbe origine cola si ritorni il mio discorso.

E a te ritorni, o Monti, che colle tue Odi hai sve-

gliato in me cosi vivo il desiderio di farti festa ed
onore, comeche la vena dello scrivere non aggiunga
a gran pezza il volere. Ma qual bisogno delle mie
lodi? Forse le tue liriche ispirazioni non trovarono
le pill liete accoglienze fra gli eletti spiriti ilaliani?

Chi ne udi la fama e non desidero di leggerle? E
chi pot^ leggerle senza applaudire alia tua Musa che
gareggiando col Parini si leva cosi libera e forte? Solo

voglio infine congratularmi teco della magnanima in-

trepidezza con che non curando I' abbajar di chi che

sia, segui animoso la lua carriera. Se il vizio da te

sgridato si risente e maledice alia sferza e alio sfer-

zatore: se i nemici delle arti belle, delle lettere e di

ogni gentile sentimento veggendo scoperte al mondo
le loro piaghe ne fremono e ti fanno il viso dell' ar-

ms: se essi

Al cantico verace

Voller chiusa la via,

E Io chiamaro audace

E Io chiamar follia

puoi tu esser chiamato in colpa della loro cecita e

perGdia nel malfare? Tu sai, amico mio, che egli e

natura degl' italiani il coltivar le lettere senza speran-

ze di premi e di onori, e spesso col ricambio della

poverta, dei pericoli e degii scherni. Ma vogliasi o

no, alia fine i botoli ringhiosi debbon tacere, ai me-
ritevoli si rende giustizia ed onore: e certe verita

amare al primo gusto, com' elle sian digerite, la-

sciano vital nutrimento. Oh! splenda, splenda a noi

finalmente quel giorno!

Di Frosinone il decembre del I860
Prof. Giuseppe Tancredi

LAMENTO DI PSICHE ABBAND0N4.TA

{Fracastoro: dialog, de anima)

TERZINE

caro Amor, dolcissimo Cupido, •

A me ne vieni: la tua Psiche bella

Te hello e amato cerca in ogni lido.

Iddia a te suo Dio chiama e favella,

Faneiulla all' orme del fanciul s' avvia,

Stella vagheggia la sua cara stella.

Oh! se pur te caldeggia, ama e desia

Virago tutta a te simil, potrai

Non volger l' alma a tanta leggiadria?

Ambo a uno stesso nido aprimmo i rai,

Un alito medesmo in noi pen^tra

Scintilla eterna degli eterni rai.

Con volo ugual trattiam la terra e 1' etra,

Insieme a un opra stessa abbiamo il core,

Come due corde d' una stessa cetra.

Io fo che il hello e il buono entri signore

Per dolci modi nell' alme serene,

Tu fai che s' abbia intelletlo d" amore.
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Tu co' tuoi strali i cuori ardi e le vene,

Per le degli animai la varia greg^ia

Conc^pe e cresce ed alle nozze viene.

Che dissi? Oh! la meschina che vaneggia,

E de' suoi vezzi se medesma allaccia
,

E troppo ahi! sente il bello e si '1 vaglieggia!

Ahi! come io vidi la tua bella faccia

E ti conobbi, o cosa graziosa,

Ah! tutta il fuoco e 1' amor tuo in' abbraccia!

Pur ne sar6 senza fine giojosa

Se in fuoco eguale tu ardi e sospiri.

Sciogli, garzon, la benda invidiosa,

Deb! mi vagheggia . . . e i soavi martiri

Fia provi, Amore, per la bella Psiche,

E in me acqueti, o Cupido, i tuoi desiri.

Intanto volte son le mie fatiche

A un bel trapunto serico ed aurato

Da circondare le tue tempia amicbe.

Tra il fiorir del Narciso innamorato,
E fra i torti meandri, Amor, risplendi

Dair industre mio ago effigiato.

Effigiato si ch' alto trascendi

Le nubi, e scorri rapido la terra,

E ti libri su i mari e vi discendi;

E tutto il mondo al tuo poter s' atterra,

E il seme umano, i pinti augei, le fiere,

E que' che il mar nel vasto grembo serra.

N^ ^erdoni agli Dei . . . bello k vedere
Avvinto al carro Giove, e di catene

Gli omeri carco e le sue braccia altere.

E fra tanti prigioni ancor sen viene
La tua Psiche aggravata di ritorte

E retro al cocchio trionfal s' attiene

Atteggiata di lagrime e di morte.

Prof. Giuseppe Tancredi

(*) « Menlre il genio de Tolomei rirhiamava in

Egitlo le scienze e le leltere .... Manelo Ponlefice

egiziano cd aslronomo insigne, fondo su quelle favole

la leologia naturale. E Varrone, maestro de piii dotli

romani, diseppellivn da quelle favole gli annali ob-

liati d' Italia. E Bacone di Verulamio, meditando di

rivendicare alia filosofia l" umano sapere, mauoine.t.^o

dalV arguzia dcgii srolastici, chiese nonne alia natura

e le trovo in quelle favole pregne delta '^apieitza mo-
rale e polilica de' primi filosofi. » Ugo Foscolo nel di-

scorso dell' Origine ed ufEcio della letteratura. cap. X.

COSTUMl ITALIANI ANTICHI

COSTUME MILITARE DEL SECOLO XIV.

La sopravveste bianca di questo genliluomo toscano

mi da occasione di parlare qui dell' origine delle fa-

zioni de' Bianchi e de' Neri, le discordie delle quah
empirono la toscana di stragi e di ruine.

Ora e da dire, come tra le famii>lie grandi di Pi-

stoja, (juella de' Canceliieri era tra lu prime divisa in

due, comecch6 discendesse da due mogii di mess.

Caiicelliere. I discendenti di madonna Bianca, una

delle delte donne, furon delti Canceliieri Bianchi, e

per opposto quegli dell' altra si disser Neri. Occorse

adunque che giuocando insieme Lore di messer Gu-
glielmo, e Gori di messer Bertaccio, presisi a parole,

fu questi dall' altro leggermente ferito. II padre del
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feritore comand6 al figlio, che per tor lo scandolo

andasse a casa del Bertaccio, e ne chiedesse perdono.

Lore il fece; ma che pro? fu fatto prender dai ser-

vitori, 6 sopra una mangiatoja, per maggior disprez-

zo gli fu falta tagliare la maiio, dicendogli Bertaccio

portala a tuo padre, che qua I' ha mandato. L' acer-

bita di questo fatto divise Pistoja, empiendola di stra-

gi e di ruine. Aliora, perche il male non s' inoltrasse

vie maggiormente, il comune conQn6 i capi de' Bian-

chi e de' i\eri in Firenze; vale a dire porto il fuoco

dov' era I' esca (\).

II gentiluomo del quale diamo il costume porta un

mantello rosso con fodera nera. La sopravveste h

bianca e fregiata da un ricamo nero. Le calze sono

rosse. Gli stivali e 'I fodero della spada sono di cuojo

giallo. La cintura e'l pomo della spada e del pugnale

sono dorati. II fodero del pugnale e nero e guarnito

d' argento. Questo costume k estratlo da un quadro.

di Matteo di Giovanni conservato nell' accademia delle

belle arli in Siena.

(Bonnard)

BIBLIOGRAFIA

LA VITA ARTISTICA DI CARLO GOLDONI

PER IGNAZIO CIAMPl

ROMA 1860.

Ci e cagione di non picciol rammarico il vedere come
nella ela nostra tulta inlesa ad osservare il procedere

de' pubblici rivolgimenti e de' grandi fatti che si van

compiendo nel mondo, poco o nulla dai piu si volga

tl pensiero agli sludi gentili delle leltere e delle arti;

onde assai di frequente interviene che nobili scritli

usciti a questi giorni alia luce si giacciano al tulto

dimenlicati, e non una parola di debita lode si rivol-

ga a' loro autori che pure con le loro faliche hanno
saputo ben meritare del nostro paese. Laido e ver-

gognoso vizio si e per fermo la ingratitudine, e noi

che non vogliamo ad alcun patto andarne macchiati,

ci pigliara cura quando ce se ne porge il destro di

acceimare a' noslri lettori quelle opere che, fornite di

molti pregi, sono attissinie a dimostrare come anche
in tempi per nulla inchinevoli a' pacifici studi, la no-
stra Italia in essi ha sempre meritamente nome di

maestra e di madre. Una di quoste opere ci semhra
senza alcun fallo il libro del iioslro giovine concitta-

dino Ignazio Ciam|ii — La v'Ua artisUca di Carlo
Goldoni — nel quale con rara perizia e con gran sot-

tigliezza si ragiona a dilungo degli studi fatti neU'arle

comica e delle immorlali commedie di quel vero lume
deir italiano leatro, di quel lervidissimo ingegno che
a fianco dell' AlGeri e del Metastasio siede signore
delle italiclie scene. Chiunque si fara a leggere il nuo-

vo libro del Ciampi vedra chiaro quanlo profondo
conoscimenlo egli s' abbia delle opere del gran Vene
ziano, come egli sia giunto felicemente a tutte divi-

sarne le maravigliose bellezze, a tutti notarne i non
gravi difetti, e come bene abbia egli dimostrato es-

sere stato il Goldoni veramente superiore a tutti

que' suoi emoli che si davano ad intendere potergli

contrastare la palma, e invece valsero solo a mostrare

apertamente quanto e' si fossero da meno di lui. E
questa e per solito la riuscita che hanno le arli del

mal animo e della invidia. II Ciampi ha diviso come
in brevi capitoli il suo scritto, il qual modo, tanto

usato oggidi, torna assai acconcio al vezzo del secol

nostro scliifo e impaziente di lunghe letture: con una

hella e vivacissima letlerina dedica 1 autore questo

lavoro air allrice Adelaide Ristori, la cui fama suona

si alto, e la quale sappiamo avere avuto caro oltre

ogni dire il degno presente. Manifesto apparisce da

tutto questo suo scritto come il Ciampi si conosca

pill che mezzanamente della nostra dolce I'avella nella

quale a ragione ha posto tutto il suo amore; solo ci

sarebbe piaciuto (ed egli che ci e amico scusera se

all' amichevole non gliel teniamo celato) che nel suo

stile si fosse brigato seguir meglio l' iiiJole dello stile

italiano, la quale non sempre da lui ci semhra fedel-

mente ritratta, dando egli sovente al periodo e al

torno delle parole un fare che sente alcun poco del

forestiere. Onde avviene non rado che a chi e usato

alia proprieta sempre rigorosa de' modi antichi de'no-

stri classici, qualche sua frase riesca intralciata ed

oscura perche non splende di quella serena limpidez-

za che si appara col cercare diligente e continuo

ne'vecchi autori, non con lo svolgere le pagine de'mo-

derni, e sieno pur essi grandissuni. Con cio non vo-

gliamo gia dire che il Ciampi non abbia attinto alle

classiche fonti, che anzi crediamo esserne egli vago

niente meno di chicchessia; ma s'l ci pare cli' egli in

questo suo lavoro abbia voluto, forse per acconciarsi

a' suoi lettori ch' egli doveva supporre essere nella

maggior parte coloro che son usi leggere le moderne
commedie scrilte purtroppo in generale nello sconcio

modo che tutti sanno, diparlirsi da quel colorilo clas-

sico, ch" egli non meno d' ogni allro sa bene usare,

6 che a nostro avviso dovrebbe sempre e tutte infio-

rare le opere de' seguaci delle italiche lettere, perch^

da esso, e non altronde si deriva negli scritti la ve-

race bellezza. Ma questo dil'etto che abbiam solo ac-

cennato per mostrare quanto sieno sincere le nostra

lodi, non iscema per awcntura gran parte di merito al

lavoro bellissimo del nostro Ciampi, che veramente

puo andar lieto d' aver fatto cosa onorevole alia pa-

tria letteratura e al sommo Goldoni che e una delle

glorie maggiori di che gl' italiani si pregiano, e tanto

piii da stuiliarsi e da aversi euro, quanto piu i mo-
(lerni com|)onitori di commedie, lasciata la imitazione

de' nostrani modelli, si pongono innanzi gli occhi gli

esemplari stranieri, i (|uali avvegnache in se stessi

degni di molta onoranza, pure sono simili in tutio

alle piante che divelte dai suolo nativo, e posle sotto



L A L B U M 399

altra plaga di cielo, non pruovano, e i frutli ed i

rami mutano in breve in bozzacehioni e in istecclii.

Certo clii leggera questo libro, che noi caldamcnle
raccomandiamo a quanti haiino a cuore le cose no-
stre, conoscera come vera ed uniea via da seguirsi

per gli scrittori di comniedie sia quella segniita gia

dal Goidoni, del qua! vero megUo che le parole pos-

sono ammaestrarci gli esempi, quando veggiamo die
que' pocliissimi die si son dati a seguirla lianno fatto

commedie assai belle e di natiira verameiile italiana;

a conferma di che ci bastera recaro in mezzo il solo

nome di quel collo e genlil Modenese, della cui ami-
cizia ci onoriamo, di Paolo Ferrari, il quale ailorcbe

voile allenersi piu stretto alle orme goldoniane, ed
egli ne diede quelle sue prime commedie che per

poco non dicemmo mirabili. Purlroppo non solo le

nostre parole die non ban [lunlo di autorila, ma e

quelle gravissime del Ciampi, e I' esempio solenne del

Ferrari o degli altri migliori, cadranno a vuoto, poi-

che il secol nostro non ismettera per questo 1' andaz-
zo che lo trascina alle cose straniere; ma tutii i buo-
ni, ne siamo sicuri, faran plauso a chi cerca e si slu-

dia per quanlo e da se disviare dal mal sentiero gli

erranti che pur si lusingano di far bene. Insomma
noi di gran cuore ci congratuliamo col Ciampi del

suo bel lihro, e diMI' amore ch' ei mostra grandissimo

alia nobile arie dello scriver commedie, e vorremmo
die altri che fosse da cio lo imitasse facendo di si-

mili studi sugli altri nostri grandi che ci son vivuli

sul Gnire del secoloscorso, e massimesopra taluni die
ora si giacciono nieglio che in dimenticanza, in isprez-

zo, perch^ la nostra matta superbia ci conduce so-

vente a scbernire coloro. che, dotali d" altissimo in-

gegno, pure non possiamo palirii perche s' ebbero la

sventura di sentire diversamente da noi. Ma questo

sprczzo, viva Iddio, e figlio di malignila e d' igno-

ranza, e chi, come il Ciampi, da opera a rinfamare

quesfi valorosi che tanto hanno onorato la patria, fa

cosa di che la patria medesima debbe mostrarsegli

grata, perche riiifrescando le loro lodi, le acoresce

fama che mai per volger di tempo non sara meno-
mata. Sia, come nel Ciampi, scevro al tutto da pas-

sione il discorso, e alia libera si acoennino i pregi

e i difetti degli scrittori di che si ragiona, senza ca-

dere nel vizio onposto che ci trasforma i lodati in

idoli che quasi si adorano; ma si ponga ben meiite

che qudli di che parliamo furon grandissimi, o die-
h debilo nostro giudicare delle lor cose con quella

reverenza che si debbe da minore a maggiore, e fioii

col sarcasmo che spesso balena sul labbro de' novelli

critici disposti solo a inchinare e a lodare a plena

gola gli scritti che si allagliano a' Idro pensieri Dio
sa quanto bislacchi. Segiia adunque 1 otlimo Ciampi
la via che ha tin qui aiiimosamente battula, e poi-

che il cielo gli fu tanto benigno e gli lo largo d in-

gegno, egli lo spenda a pro della nostra dolcissima

Italia, che allora veracemente tornera ad essere da tulti

onorata, (juando in se medesima, e non in altrui cer-

cliera gli esempi per levarsi in altezza, de' quali, a

chi ben vede, non mai patimmo difetto. Oh sorga

tosto questo giorno desiderato, che se gia fosse ci ^

tardi, tanto viva k la brama die del suo venire tutto

il cuore ne accende!

Achille Monti.

POMPE FUNEBRI DI AMADEO VI,

CONTE DI SAVOJA.

Amadeo VI morto a Santo Stefano di Pugiia il 1

.

di marzo 1383 fu conciato con aromi, posto in una
cassa di cipresso, e imbarcato sofira una gran nave
della specie chiamala i'anfillo. Ludovico di Savoja,

Riccardo Musardi, Giannino di Parigi, e molti altri

gentiluomini I' accompagnavano. Fra Deililio e un al-

tro frate ufTiziavano |)er I' anima del trapassato. Do-
po una grossa fortuna di mare toccarono ad Albenga,

e poi approdarono a Savona, dove manco di vita Ric-

cartlo Musardi, gentiluomo inglese, uno de' primi ca-

valieri dell' online del collare. Da Savona il corpo fu

portato in una lettiga per Fossano e Rivoli ad Alta-

comba, dove fu tnmulalo il venerdi 8 di maggio con
uOiiciatura dell' arcivescovo di Tarantasia assistito da
tre ahati, e cinque priori. V ardeano 120 torchi. Ma
la maggior pompa era, secondo I usanza delle nostre

con trade, riservata alle solenni esequie che si cele-

bravano il trentesimo o il quarantesimo giorno.

Era il di 20 di giugiio. II malinconico lago del

Rorgetto era solcato da una quantita di bardie por-

tanti genti d' ogni giiisa e condizione, quali dal de-

bito chiamati del proprio uffieio. quali dall' ansia di

mesta curiosita che ispira la caduta dei dominalori

del mondo, quando non si mostran minori della loro

fortuna. Prelati, monaci, cavalieri, scudieri, paggi,

consiglieri di roha lunga, giudici, soldati, famigli, po-
polo minuto tutti drizzavan la prora a quella bruna
e solitaria magione d' Altacomha, ancor ravvolta nel-

r omhra che scendea dal monte del Gatto. La cliiesa

era alta appena a contener i baroni, e gli uiliciali di

corte e di stato, e i forestieri piii illustri, tra i (|uali

gli ambasciadori dei maggiori principi d' Italia. Tutta

parata di neri panni, tutta seminata di scudetti col-

I arme di Savoia, illuniinata dal chiarore di piu cen-

tinaja di torchi e doppieri, con in mezzo un cata-

falco coperto di drappi d' oro e neri, e di blasoni,

quella gotica cbiesa deslava imagini prol'ojide di ter-

rore e pieta; e quel potente braccio del conte verde

si ammirato nelle giostre, si temuto in battaglia dal-

r oriente all' occidente, e quelle voci d' onesla hal-

danza con cui era solilo dire che si sarebbe piu par-

lato di lui che di niun altro del suo lignaggio
,

pa-

reano sorgere e udirsi al di sopra del breve sasso

che copriva tanta gloria e tanta potenza.
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UflSciava di nuovo 1' arcivescovo cli Tarantasia as-

sistito da altri vescovi e prelati. Pervenuta la messa

air offerta presentavansi all' altare uno slendardo col-

r imagine deila Vergirie Maria-, due cavalli coperti

colle bandiere di S. Giorgio; due colle bandiere di

S. Maurizio. II principe della Morea offeriva la spada

di guerra del defunto, tenondola per la punta. Due

cavalieri offrirono lo scudo coll armi di Savoia, altri

cavalieri il cimiero, ii collare e due stendardi di guer-

ra. Tutte queste olTerte faceansi da uomini d' arme

a cavallo; conducevasi ancora all' offerta un cavallo

coperto montato da un sergente armato dell' armi e

rappresentante la persona di monsignore il conte de-

funto; seguitavano altri due cavalli a bandiera di Sa-

voia, un cavallo ed uu penponcello, un cavallo ed

uno slendardo dell' arrni medesime; poi il cavallo di

torneo, coll' armi di Savoia d' argento baltulo caval-

cato da un sergente con elmo in capo e spada rotta

in mano; tre cavalli a due bandiere ed uno stendardo

co' blasoni d' argento battuto. Ancora per la giostra

un sergente armato col cavallo coperto della divisa

de' collari e de nodi con un falcone sopra 1' elmo, e

tre altri cavalli della stessa divisa. Inline qualtro uo-

mini vestiti a nero, su quattro cavalli coperti di nero,

con bandiere nere che indicavano come avessero fine

ie umane grandezze nelle offerte precedenti varia-

mente raffigurate.

del Cav. Luigi Cibrario (I).

(Ij Nella dottissima opera infitolata Della Economia
polilica del Medio Evo.

GIFRA FIGUHATA

FB.

CIFRA FIGURATA PRECEDENTE

La nuova scala erelta per ascendere a Ie logge di Raffaello e amirnhile.

TIPOGRAFU DI ANGELO PLACIDI

Via di s. Elena N. 71

.

DIREZIONE DEL GIORNALE

Piazza di s. Carlo al Corso n. 433
CAV. GIOVANNI DEANCEI.IS

direllore proprielario

i
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TAVOLA Dl MUSAICO DI LUIGl BARBERI

II romano Luigi Barberi assai valente nel lavorar

di musaico, e del quale allra volta su questi fogli fa-

cemmo onorata rneiizione, ha pur ora compiuto una

lavola rotonda del diamelro di poco men che tre pal-

mi, sulla quale si e piaciuto elfigiare il Trionfo di

Amore tralto daU'origiriale di Giulio Bomano, e che

si vedeva nelle sale del palazzo della villa Lante, le

quali, assegnate di preseiile a soggiorno di Religiose,

piu non moslrano all'occhio dell'osservatore que' ca-

polavori del grande scolaro di Raffaello. Sopra un

carro liralo da un grifone e da Cerhero, i quali go-

verna col freno un grazioso genielto , sorge rilto in

piede il (igliuolo di Venere tullo nudo della persona,

salvo il pudore, e con a fianco il formidabil lurcas-

so: sta in altero atleggiamento, e tiene d'una mano
una corona di querela, dell'altra sorregge una palma

simboii convenienlissimi a vincilore. Sparsi sul carro

giacciono gli emhlemi delle vitlorie da lui riporlate

sugli altri Numi, onde vedi la siringadi Pane, e I'el-

mo di Marte, e I'incudine e il marlel di Vulcano, e

I'aquila di Giove, e il Iridente di Nettuno, e la clava

d' Ercole, e va dicendo , tanto che a prima vista tu

riconosci nel garzonelto colui che al dir del Petrarca

ebbe

Domita lalterezza degli Dei
,

e lutlo nel mirarlo ti senii compreso di diletto e di

maraviglia. Chiudesi allintorno la vaga dipinlura da

una corona d' ellera die co suoi freschi colori spicra

assai bene dal fondo d'un marmo nerissimo , e quasi

mena dolcemente gli occhi del riguardanle ad affisarsi

nel carro e nelle figure che tengono il mezzo.

Dire della finezza di questo lavoro, dell'accordo mi-

rabile delle tinte, della purezza e leggiadria del dise-

gno sarebbe vano per clii conosce il valor dell'arte-

lice; cui il Barber! e le sue opere fossero ignoleva-

da, di grazia, a vedere la lavola di che facriamo pa-

rola, siamo cerli che aifermera aver noi delto assai

meno del vero Vada a vederia , e per poco che si

allonlani da lei, tanlo che non iscorga le leggere

commeltiture delle varie pietruzze, giurera senza fallo

esser dessa non gia condotta d'opera di tarsia , ma
sibbcne con sottile e delicalo.pennello , ed avvisera

riguardare una delle piu genlili ilipinture di taluno di

quegli anlichi maestri. - Fra non mollo la detta tavola

partira per le Americlie, sendo essa lavorata di com
missione d'uii ricco signore di Boston, e fara fede a
que'lontani del conle liorisca in Uoma quest'arle hel-

lissima, e quanlo in essa vaglia il Barberi. Gli sia

questa lode iiicitamento a sempre piv'i segnalarsi nel-

I'onorevole arriiigo, nel quale ha di gia saputo pro-
cedere tanto innanzi da potersi dire sicuramente su-
periore a molli, e forse non inferiore ad alcuno.

A. M.

AW Abate Prof. Giuseppe Tancredi

a Frosinone

Roma 2o Gennaro 1861

Slimatissimo Signore

lo che amo passionatamente gli studi che sono ba-

stati a far gloriosa 1' Italia, a lei ch' educa negli ot-

timi studi la gioventu della mia patria debbo ogni

ringraziamento, ogni dimostrzione di stima e d' amo-
re.

Ed io voglio pubblicamente fargliene un segno,

mandandole tradolto dal greco questo breve discorso

di Giro moribondo, ch' Ella in ogni modo avra cer-

tamente letto nella Ciropcdia di Senofonte. Delia bel-

lezzii e sapienza dell' originale credo inutile ragio-

nare a lei, che bene sa quanto valgano gli antichi;

del merito della mia traduzione fara qa>'\ giudicio

che le permetteranno e la b^nignita sua e la consi-

derazione della mia giovine eta.

Sono di lei, stirnatissimo Signore.

Devmo ed obligmo servo

Giuseppe Slaccari.

DISCORSO Dl CIRO MORIBONDO

Iratlo dalla Ciropedia di Senofonte.

Figliuoli miei, e voi tutti amici che mi state d' at-

torno, il fine della mia vita omai s' appresenta (da

pill cose questo molto bene conosco): voi poi biso-

gna poich^ io saro finiio, ch' a mio riguardo diciate

e facciate tutto in quella guisa che si conviene ad

un uoino stato felice. Imperocche mi sembra ch' io

essendo fanciullo m'abbia avuto frutto di tutto quello

che si gindica btiono tra fanciulli, c poiche crebbi

in giovinezza di quello che tra giovaiii; ed esseiido

divenuto uomo niaturo di quello che buoiio si reputa

tra gli uomini maturi; col progredire poi del tempo

mi k: sembrato di vedere accrescersi la mia potenza

in maniera che non m' accorsi giammai che la mia

vecchiaia fosse scemata della giovanile fortezza, e

giammai non inlrapresi, o desiderai cosa nella quale

non riiiscissi a bene. Ed in I'atli io vidi gli amici

divenuti per me fortuiiati, e m' ebhi i nemici obbe-

dienti, e la mia patria stala prima di poco conto

nell' Asia, ora lascio in fama molto onorata; e di

tutto quello che m ehbi procacciato io nulla cono-

sco che non abbia con ogiii huoiia diligenza conser-

vato. Poiche nel tempo passato in (juesto m'adoperai

che accrescessi le mie sostanze : il timore perd die

sempre m' accompagnava che nell'-avvenire non avessi

a vedere, o ad ascoltare, o a patire cosa disjiia-

cevole non mi consentiva de! tutto quielare della

mente, e trascorrere nell' allegrezza. .Ma ora io fi-

nendo, lascio vivi voi, figliuoli miei, i quali m' ban-
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no gli Dei conceiluti, lascio bene stanti la palria e

gli amici; per lo che in qual maniera io giiistissima-

mente fortiiiiato non avr6 a constguire per tiitto il

tempo alcuna depiia nn'moria? Ma ora c di hisogtio

che io benr' mi Jichiari a ciii iasci io regno, perclie,

cio rimaiierulo cliililiio, io non vi proracci degli al-

fanni. Io dunque, figliuoli miei, iV un amore ainbidue

vi amo-, ma I' essere a capo ne' consigli, ii coiidurre

gli esercili ai tempo che I" occasione il riciiiegga

questo io comniello al primo nato, e siccome. e di

convenienza. di piu cose seiente. Io poi per quel nio-

do fui dalla mia patria eduialo, die non solo ai fra-

telli pill vecclii, niu si bene ai ciltadmi, neila strada,

nei posti e nel parlare cedessi di luogo, e voi, fi-

gliuoli miei, simigliaiUeinente fin dal principio ehbi

ammaestrati ed a rispettare i piu vecclii, e ad essere

voi dai piu giovaiii rispettali. Ora dunque come io

parli di cose amiclie ed usate e secondo la legge, ac-

coglietele voi. E lu, o Cambise abbili la signoria che

ti danno gli Dei, ed io in quello che posso, a te poi,

Tanassare concedo di essere satrape dei Medi, degli

Armeni, e dei tre Cadusii; e dando a te questo, giu-

dico di laseiare al maggiore un regno piii grande e

il nome della signoria, ma a te una prosperita piu

sicura. Perche io non veagio di quale umano piacere

tu resterai piivo, ma mi pare che tutte quelle cose

che possono gli uomini dilettare a te sieno apparec-

chiate; 1' ajipetire poi le piii malagevoli, I' aver cura

di molte, il non potere un poco stare quielamente,

r essere iiisieme dall' emulazione stimolato a fare, e

r insidiare e V essere insidiato, queste cose piuttosto

che a te e di necessita che facciano schiera a colui

che comanda-. le quali cose, come hen sai, sogliono

al lieto vivere frammettere fastidi non pochi. E tu

dunque sappi, o Cambise che non gia questo scettro

d" oro sia quello che conservi il reame; ma si bene

i fedeli amici sono il piii verace e sicuro s'ettro dei

Re. i\e volar pensare che da natura sieno gli uomini

fedeli
(
poiche a tutti essi apparirehbero fedeli, sic-

come a tutli appaiono quelle cose che vegnono da

natura) ma farsi gli uomini fedeli, dee ciascuno per

se. E I' acquisto di questi giammai non si debbe fare

con violeiiza, ma piuttosto con molto buona cortesia.

Se dunque tu ti provt^rai a porre alcuni altri iiisieme

con te guardiani del regno, da niun" altro in prima

comincia che da cLuello die fu leco stesso generato.

E gli uomini della stessa cilta sono piii famigliarmente

trattati degli stranieri, e dei lontani gli uomini com-

pagni alia medesima mensa; quelli poi die sono stati

prodoUi dello stesso seme, stall nutrili dalla stessa

madre, e nella stessa casa cresciuti, e dagU stessi

parenli carezzati, riconoscenti uno stesso padre ed

una slessa madre, come io dico. non deggiono questi

essere i piii famigliari di tulli? Non vogliate voi dun-

que quel beni die gli Dei stabilirono al vivere co-

mune di fratelli -disperdere, ma ollre a cio tostamen-

te sempre piii v' avanzate negli ofllci di benvo-

glienza , perchi; I' ami'izia vostra si moslri a tutti

non possibile ad essere siiperata. Quegli [loi che

provvede al fratello e da dirsi che provveda a se stes-

so. Perchi, e a chi altro, essendo in alto stato il

fratello, addiviene tanto onore quanto al fratello? E
chi altro osservera con maggiore riverenza un uomo
elevato in grande autorita clia il proprio fratello:' E
quale maggiormente tcmera altri di ofl'endere se non
quello die ahbia il fratello potente? Nessuno dunque
sia di te piii disposto ad ulibidirgli. nessuno con piii

spontaneita gli si olfra, poichi^ a nessuno come a te

sono propri i mali ed i beni di quello. Ed infatti

poni mente a questo, e da chi altro,- usando delle

grazie hai speranza di averne a ricavare maggior

utile die da questo? E chi altro, avendolo tu soc-

corso, troverai di rincontro all" occasione piii gagliar-

do compagno? E chi altro e piii vituperevole il non
amare che il fratello? E di chi altro e tanto bella

cosa portar stima che del fratello? Solo a te, o Cam-
bise, primeggiando col tuo fratello I'invidia altrui non
giungera. Ma si per gli Dei patri, o figliuoli, abbia-

tevi r un 1' altro in riverenza, se pure in qualclie

cosa vi e a cuore di mostrarvi verso di me benvo-
glienti-, e non vi sembri di scorgere manifestamente

che io sia per essere nulla, poiohe mi sari partito

di questa vita mondana. Ed invero per 1' innanzi voi

non vedevale il niio spirito, ma si bene per le cose

che operava facevate conghietlura cli' ei fosse. E non
osservaste giammai quali trrrori lanime di quelli che

ingiustamente furono morli gittino nel cuore degli

uccisori, e quali persecutor! si mandino agli empi?

Ed ancora perchi vi sembra che si deggiano asse-

gnare degli onori ai morti, se credete che 1' anime

di essi non abbiano a restare di poi signore di nulla?

Io giammai, figliuoli , non potetti persuadermi che

r anima poicht» e rinchiusa nel corpo, viva, e quan-

do n' h liberata si muoia; pertbe veggio che i eorpi

per quel tempo che vi si trova ella vivifica; come
poi insensala addivenga quando dall" insensato corpo

si parte, questo io non posso a me stesso persuade-

re. Ma quando semplice e pura 1' anima se ne allon-

tana, allora per sensatissima e eonveniente che si ri-

tenga. E diseiogliendosi 1" uomo e manifesto che

tiitto ritorni al suo simile, salvo pero 1' anima; essa

sola ne quando rimane. nt> quando si parte, viene

osservata. E consideraste poi come veruna altra cosa

tanto s" avvicina alia morte dell' Lomo che il sonno?

E allora 1 anima dell' uomo per verita si manifesta

divina, e alcun che delle cose future prevede; poiche

allora. come si conviene, massimamente e libera.

Statido cosi dunque le cose come io penso, che lo

spirito abbandoni il corpo, e voi dunque avendo ve-

recondia del mio spirito fate quello di che vi prego:

die se pure e allrimenii e lo spirito rimanendo nel

corpo insieuie con esso si muore; gli Dei sempilerni

c potentissimi che questo ordine di tutte le cose sen-

za intermissione mantengono sapientemeiilc incorrotto,

e per bellezza e grandezza stupendo, questi voi te-

mendo non vogliate ne fare, nii solamente pensare

cosa che non sia santa e giusta. E dope gli Dei cer-

tamente abbiate verecondia di tutta la generazione
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degli uomini che perpetuamente sara. Poich^ non k

da credere che gli Dei v'ascondano nelle tenebre, ma
e forza che I' opere vostre alia vista di tutti si ma-

nifeslino, le quaii se sono pure e fuori d' ogni ingiu-

stizia vi faranno fra tutti gli uomini istimare potenti,

ma se a vicenda contra voi slessi alcuna cosa ingiusla

penserete di fare, tutti gli uomini rigetteranno di tener-

vi per degni di fede; poichfe nessuno vorra prestar fede

a voi, ancora che grandemente lo desideri, veden-

dovi ingiuriare quelle persone che massimamante vi

si conveniva di amare. Se io dunque bene vi am-
maeslro del modo che voi dobbiate vivere insieme,

bene sta; se no, dai vostri maggiori imparatelo; poich^

questa mi sembra pure 1' ottima delle scuole. E per

verita molti parenti vi furono di buon animo verso

i loro figli, e molti fratelli verso i loro fratelli, ed

alcuni v' ebbero che fecero il contrario. Ponendo dun-

que attenzione a quali di questi andassero piu pro-

speramente le cose, e queste eleggendo , diritiamente

vi risolverete. E di ci6 sia pur delto abbastanza. 11

mio corpo poi, figliuoli miei, poich^ sar6 morto. non

voglio che riponghiate nell' oro, n^ nell' argento, n6

in altra simile cosa, ma rendiate alia terra il piu pre-

stamente che si pud. Poich^ qual cosa piu beata di

questa, di rimescolarsi con la terra che tulto cio ch' h

bello e buono produce e nutrica? Ed a me stato in

lutta la vita benevolo degli uomini era sembra dol-

cissima cosa l' accomunarmi con quella che ^ di tutti

gli uomini benefattrice. Ma gia mi pare che T anima
venga meno da quella parte, donde, come si convie-

ne, a tutti incomincia mancare. Se dunque alcuno di

voi voglia o toccare la mia destra, o 1' occhio di me
tullora vivo riguardare, mi si appressi; quando poi

mi sar6 coverto, io si vi chieggio, o figliuoli, che

nessun' uomo vegga il mio corpo, e neppure voi me-
desimi. Ma lutli i Persi e gli alleati chiamerete pres-

so la mia tomba, die verranno a rallegrarsi con me
il quale allora saro giunto a sicuria, sicche niente

piu di male abbia a solTrire, o che mi rilrovi con

bio, che in niente mi riduoa. E tulli quelli che

verranno poich^ avrele trattiilo in quella guisa che

si richiede celebrando la felicila d' un uomo, riman-

derete. Ed aljbiatevi da me ancora questo ultimo

avvertimenlo: heneficaiido gli amici, e voi potrete ga-

stigar li nemici. E salvete, o dilelli figliuoli, ed alia

madre da mia parte recate salute; e voi tutti, amici

miei presenii, e lontani, salvete. Queste cose dicendo

e a tutti porgendo la destra nel medesimo tempo si

copri e per tal modo ebbe suo fine.

SCULTL'RE DEL SIG. ALKltEDO GATLEY

Non solo il diletlare colla squisita elezione della

forma, ma animaeslrare altresi gli uomini colla com-
memorazione di qualche gran fatto, o coH'ailegoria di

un qualche documenlo morale , 4 ufficio delle arti

belle. Al quale uffii-io la Scullura . come quella che

6 pill monumentale per natura sua , e piu durevole
per le materie che adopera, si presta maravigliosa-

mente, massime se all' indole dell'arte si unisce una
riconosciuta eccellenzadell'artefice. Eperci6, che quan-
do gh uomini intesero il bisogno di perpetuare una
memoria, o un documento, rivolsero immediatamente
il pensiero a quest'arte: e quantunque fosse piii ovvio
ed agevole 1' adoperare segni e maniera di pittura

,

pure troviamo messa in opera lascultura fino da tem-
pi antichissimi; e ad epoca tanlo da noi remota che
la memoria non vi arriva, troviamo informi tentativi

di scultura presso popoli primilivi ed anche a noi

sconosciuti. E naturale che il servirsene ad onorare
la memoria degli estinti, fosse forse la prima cagione
di quest'arte: a ci6 trascinava e 1 istintivo impulso del

cuore, e la vanagloria fors'anco dei superstiti. Che se

alia pittura I'ingegnosa fantasia degli antichi die per
padre I'amore, mi sembra che alia scultura non iscon-

verrebbe per madre la Morte , contenendosi cosi nel

principio e nella fine di tutta I'umana vita , tutto lo

svolgimento dell'arte. Sarebbe inutile il descrivere co-

me dalla rozza pietra sepolcrale, e dai primi abbozzi

senza forma, si giungesse poi fino ai monumenti piii

meravigliosi, ed a veri miracoli di forma e d'intaglio.

Pill volte in queste pagine ci accadde di far menzione
ed illustrare monumenti usciti dallo scalpello di egregi

artefici: ora parleremo di due grandi bassorilievi scol-

piti a decoro di un monumento funebre dall' esimio

scultore inglese sig. Alfredo Gatley.

II monumento k un mausoleo dedicate nelle vici-

nanze d'Edimburgo alia memoria del sig. Guglielmo
Enrico Miller, e i due bassorilievi scolpiti dai signor

Gatley rappresentano, uno il passaggio del mar rosso,

I'altro il cantico inluonato da Maria e da Mose dopo
superato quel passo mortale, e confusa I'iniqua rab-
bia dei persecutori egiziani. Bellissimo pensiero , ed
allegoria molto conveniente a chi superali gli affanni

ed i pericoli di questa terra, arrivato nel seno di Dio
canta il cantico della salvazione e del ringraziamento,

e questo pensiero balen6 anche alia mente del nostro

sommo poeta : imperocche nel visitare ch' egli fa i

grandi gironi del Purgatorio, s'incontra in una schiera

d'aninie a cui perimenti fa cantare In exitii Israel de

Egijpto, alludendo con quel canto di trionfo dun po-
polo liberato dai giogo dei barbari , alia vittoria ri-

porlata da quelle anime sui pericoli del mondo , ai

quali erano per divina grazia sITiggile.

I due bassorilievi del sig. Gatley hanno proporzioni
colossal!

,
poiche misurano non meno di 22 palmi di

lunghezza sopra 11 di altezza, quello che noi ripro-

duciamo nella nostra incisione rappresenta il passag-
gio del mar rosso o a meglio dire, il naufragio e la

morte di Faraoiie, e la perdita dell'esercito persecu-

lore in quelle acque mosse dalla mano e dalla giu-

stizia di Dio. L'artista nel comporlo si moslra di viva

immaginazione e di sentimento, e ben rappresentato

b. il momento del sopraggiungere dei flutti frementi,

quando agli uomini manca il sostegno del suolo , e

vengono sollevati e travoiti dalla forza irresistihile
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IL PASSAGGio DEL MAR ROSSO
( bassoriUevo sculpito dal Sig. Alfredo Galley, Inglese.)

•lei vortici che nell'ira loro rapiscono e trascinano

oavalli , armi, insegne e guerrieri. Invano qualche

nfelice tenta formarsi una specie di barca e galleg-

giare sul proprio scudo ; ahimel queH'arnese valido a

spuntare le lance nemiche, nulla giova contro I'infu-

riare deU'acque: e quali queste non baslassero, ecco

nella gran confusione dell universale soprastareal me

-

schino i cavalli stessi del re, e la reale quadriga; su

d'essa smarrito e certo ormai di perdersi sta Faraone;

e invano stringe nella destra ed inaiza la sua mazza
di guerra; quell'arme, micidiale d'un popolo oppresso,

nulla puo conlro gli strumenli dell'ira di Dio; ne tar-

dera un' onda a strappargliela di mano , e faltosene

giuoco e ludibrio la seppellira alfine nel profondo, e

la coprira d arena e d'eterno oblio. Questo e perci6

che riguarda linvenzione e la fantasia, ed e in certo

modo la parte pitlorica della scultura. Venendo poi

iirinlrinseco dell'arte, dobbiamo lodare nel lavoro del

sig. Galley una composizione che alia semplicita unisce

I'evideuza, ed era cosa pur malagevole nel rappresen-

lare una scena di lanto scompiglio. Primeggia nel

mezzo la figura di Faraone colla sua guadriga ed i

suoi cavalli; attorno ad essos'aggruppano le figure se-

condarie , ben col legate fra loro dalle linee che for-

mano le onde invaditrici, in modo da presentare un
tutto armonico e concentrare lattenzione del riguar-

dante. La modellatura e eccellente; e I'artista si mo-
stra specialmdnte perito nel saper modellare e figu-

rare i cavalli, poiche questi sono veramente trattati

maestrevolmente. Egli ne scelse i tipi fra la razza

snella degli arabi; e ben fece, poiche da quella regione

probabilmentc li traeva I'Egitto, e massime quelli de-

slinati al cocchio desuoi Faraoni. Non vogliamo ta-

cere, che oUre la diligenza dell' eseruzione artistica,

lo scultore voile anche riprodurre una scena che ram-
mentasse, direi quasi col vero, quel tempi e le forze

di quel popoli. Onindi i suoi coslumi son tolti esat-

tamente da quelli che miransi sui monumenti cgiziani:

le vesti, le armi, i carri , le acconcialure sono vera-

mente egiziane, e dei tempi piij remoti; ne poco in-

gegno vi voile per adattarii a tutte le esigenze del-

l'arte. Insomma per concliiudere tutto in poco, diremo
che il lavoro del sig. Galley ci seiiibra un lavoro di

molto merito, e noi siam lieti di |)Oter trihutare al-

legregio artista questa testimonianzu di lode.

Quirino Leoni.
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/ monumenti , che daW epoca anleromana al cader

deir impero s' innalzarono suUa parte pr'mcipale del

colle Palatino e neW area del Foro Romano sino

alle [aide Capitoline ed alia riva del Teiere, descritli

dal cav. Camillo Ravioli.

(Conlin. V. pag. 382.)

OSSERVAZIONI AL CAPO L

Che tralla sulle

CONSIDERAZIONI SOPRA 1 TRE COLLI DEL LAZIO

SATURNIO, GIANICOLENSE E PALATINO:

UAL 1400 AVANTI CRISTO AL 130 , E MONUMENTI
ONALZATI IN QLESTO PERIODO.

Quest' Ercole, cui la favola e la poesia rese quasi

incompaliliile colla gravita e verita della Storia, e sem-

pre pur nondinieno personaggio reale e storico. Sien

pure quaraiita gli eroi, che per islrane e somiglianli

gesta ebber quel nome, che monta? L' Ercole vetusto

di Erodoto '43), detto dal ilazzoldi Urariiila (*) , cer-

lo quest! non fu; sibbene 1' Ercole eroe dello slesso

Erodoto (40), ossia il Greco di tutti gli storiei di Grecia

e del Lazio il quale in Grecia ancor vivea, spcondo la

cronologia Del'artde lerifier les Dates, verso 1' anno
1330 avanti I'era volgare. Di lui e delle sue imprese trat-

to a lungo DiodoroSiculo.ed i filologi riconobbero nella

narrazione uri inisto di azioni die conveiigono a piu

personaggi; Dionisio di Alicarnasso credette opportuno

di tessere due raccoriti I" uno dcIT Ercole favoloso,

r altro deir Ercole vero: Trogo Pompeo perl epitome

di Giustino ci avverte die Ercole venuto in Italia

ebbe seco gli Albani , stanziati poi in Asia fra il mar
Caspio e 1" Iberia, onde que' popoli salutarono come
fralelli gli esercili di Pompeo, quand' egli mosse con-

tro Mitridale. Tito Livio narra 1' annedoto di C;icii,

accaduto al giugner dell' eroe co' suoi Argei fra i

sette colli, Virgilio ne magriifica il fatto con amplifi-

cazione poetica c Servio il couimenta , Sesto Aurelio

Yittore riassume dai libri sacri e dagii annalisti quan-

to si potea conciliare di vero sulle origin! romane e sulla

veriula di Ercole, ch' ei trova esser detto anche Re-
carano; Varrone infine ne' frammenli de suoi scritti

non pone in dubbio questa veriuta e mostra che sulla

Saturnia i compagni di lui preser stanza. Dopo cotali

solt'imi teslimonianze cbi e cosi ardito, che voglia

gittar fra le favole e quest' eroe e le sue gesia? Non
io certamente (**); confesso che mal saprei in ultima

analisi assegnare le imprese riferibili all' Ercole ve-

tusto e quelle possibili nell' Ercole eroe; tenti pure
altri questo vepraio : a me basti d' esaminar le ope-
razioni guerresclie, per le quali il nome d' Ercole si

lega air Italia in un moilo solenne. Egli adunque,
ucciso Gerione nelle Spagne, di cola con un esercito

per le Gallic a traverso le Alpi scese in Italia e si

fermo fra i Liguri. Caelerum Hercules Iberiae refpw
viris inter populares optimis tradilo, cum excrcitu in

Celticam perrexit .... Hercules porro e Gallia in

Italiam contendens, dum per Alpium monies Her facit

asperas transituque difficiles vias slravil el aperuil,

III mililaribus ropiis cum impedimenlis transilus per

illos paterel. Barbari
, qui montana hnec insede-

rant , exncitus forte Iranseuiites occidere ac latro-

ciniis infeslare in locoritm angustiis el aspretis

sohbanl. Verum his suboclis , duribusque scelerate

faclorum supplicio affecli'i , tiitum iliac iter po-

steris efjecit. Jamque Alpes egressu.i, per Galliam {ut

nunc vocatur) itinere coniimiato, in Liguriam perve-

nil (47). Tito Livio nell' occasioiie della scesa di Bel-

loveso m Italia, a-^ceima con inolla ris^rva al passag-

gio d" Ercole tlicendo; Belloceso haud paullo lacliorem

in Italiam riam dii dabaul .... Alpes inde oppo-

silae crant, quae incxsuperabiles visas haud quidem
miror, nulla dum via (quod equidem continens iilla

memoria sit. nisi ab Hercule, si fabulis credere licet)

superatas (48). Plinio., divide le Alpi in Greche e

Penine, dandoiio la ragione in questo modo: Coloniae

ab Alpi^un radicibus, Augusta Taurinorwn anliqua

Ligurum stirpe, inde navigabili Pado. Deiii Salaso-

rum Augitsla praeloria, juxta geminas Alpium fauces,

Gralas atque Faeninas. His Poenos, Graiis Herculem
transisse memoranl (49). II qual noni'; lestulo alle Al-

pi viene attestato andie da Cornelio Nipote ove dice:

Ad Alpes posteaquani vcnil (H iiimbal), quae llaliam

ab Gallia seiungunt, quas nemo umquam cum exer-

citu ante eum, praeler tiercnlcm Graium, Iransierat

(quo facto hie hodie sallus Grains appellatur (oO).

Un esercito non si sarebbe condolto niai a traverso

reginni lontane e pt>r monti inaccessibili, se non vi

fosse stato un grande scopo a raggiuiigeP''. come ben
eel diinoslrarono Annibale, Carlo Slagno, Napoleone.

die ricalcaroiio il sentiero aperto da Ercole, non die

dai Gilli per ben tre volte prima di Annibale, per

quelle Alpi medesime. Ci darein forse a credere che

un condottiero con un poderoso esercito percorresse

cosi grand! region! per visitare en amateur le citta

e i costumi con nuove e jiiii stravaganli accidenlalita

di quelle di Ulisse:

Qui mores hominum mullorum vidit, ct urbes?

Quanto ne dice Dionisio e di qualche interesse.

Cum essel aetalis suae ducum praestantissimus, ma-
gnasque ductarel copias, quidquid lerrarum Oceana
cingitur, peragraveril. Odlens tyrannos quotquol essent

graves el subiectis inlollerabih'S .... Celerum in

Italiam venit non absque comilatu, nee agens prae se

armenla pecudum sed perdomila Hispania

cum juste exercitu venit ad subiugandos eorum loco-

rum homines: coaclus vero est ibi multum temporis

terere propter classis ahsenliam, quae dislinebalur hiber-

nis tempestatibus; tum quia non omnes llalicae gentes

ullro ad impcrium eius acce^serant. yam proeter ce-

Icros barbarof;. Ligurum gens, magna et bellicosa, in

transitu .Vpium sita , armis eum arcerc ab ingressu

Italiae conata est: ubi Graecis fuil certamen dilJicitis-

simnm adeo iil tela eos in hac pugna plane defece-

rint. Meminit autem hujus belli ex auliquis poelis
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Aeschylus in Solulo Prometheo. biducil ibi Prome-
theum Herculi praediccnlem inter cetera de eveiitu

certaminuin in e.rpedilione contra Gcnjonem, el nar
ranlem qHanla cum diUlullate obiter gesturus sit bel-

lum Liijuiilicuin. Carmen autein sic habel:

Vises Ligurum copias imperlerritas:

Quorum pugnaces, sat scio, accr licet,

Probabis maiius; nam el tela te ex I'ato ileficient.

Sed poxiquani liis projligalis sibi IranMliun patcfe-
cit, quidam sponte deditioneni oppidoriim fecerunl, ma-
xime quot qnol erant Graecanici ijenerif (***), aut
nan salis fidebanl suis viribus: plerosquc tamen proe-

liis aul obsidionibus subigere necesse habuil (51).

Qiiesto racconlo , die si veste dei caralteri propi i

della sloria, c documetitato non sulo dal nome re-

slato per molto (emi)O alle Alpi, ma benanche da
quello ebe porta lultora la eilta di Monaeo ai coii-

fiiii della L'ouria presso il porto di Villafranca gia arce

e porto di Ercole Moiieco. Onde Virgilio:

Aggcribus socer Alpinis, aique arce Monaeci
Discedens, gencr adversis instruclus Eois (52).

E Servio couimeuta il verso con (juesta osserva-

zione: De fJijuria, iibi est porlus Monacci IlercuUs,

diclus aulem ij.:-y:iy.:i vel quad piilsis omnibus il-

lic solus liabitavil: vel quod in eius templo nwiquam
aliquis deorum simul colitur . . . (53j. Da ci6 con-

seguita die essendo Ercole veiiulo in Italia con un
esercito, I'orzate e superate le Alpi e debellati i Li-

guri ne discacciasse gran parte, onde ne reslo me-
moria iiel leinpio, die a lui poscia con quel titolo

venne iniialzato. Ma se i Liguri furoiio espulsi da Er-

cole, dove mai I'ipararono? Ricordiamo primamentc
come nelia guerra Aborigeiio Pelasga, i Siculi passaro-

no in Sicilia, e di ci6 I'uron date prove inconlestabi-

li. Or dobbiamo aggiungere siilla t'ede di Ellanico Le-

sbio die altre due emigrazioni in Sicilia si siicces-

sero; I' una degli Elimi, discacciati diigli Enotri, Tal-

tra degii Ausoiii, cbe i'uggivano i Japigi; la qual no-

tizia a noi poro inteiesserebbe, ove Diotiisio d Ali-

carnasso, cbe la riporta, non si mostrasse imbarazzato

pel confronto che avea sotto occbi dell' altra storia

delle cose di Sicilia, scritla da Fdisto Siracusano, la

quale, secondo lui, paieva conlradire in questo luogo

r esposizione di Ellanico Lesbio. Oade trovasi ridotto

a riepilogare le varie opinioiii, lasciamlo al buon sen-

so de' lettori il crilerio del vero a dedursi, e noi di

buon grado riportiamo quel passo, sebbene in altro

punto accennato. Philislus aulem Sgracusanus scribil

traiecisse illos anno OCTUAGKSDIO ante bellum

Trojanum; gcniem vero Irasrcctam ex Italia nfc Si-

culos, nee Ausones fuis^ic, necElymos; verum LIGURES,
duce Siculo: hunc llali filium imposuissc nomen stiuni sub-

dUis.LlGURESautem e suis agrispulsos esse PELASGO
BUM el UMBRORUM inguriis. Anliochus Sgracusa-

nus quando migralum sit non indical; tantum dicil

Siculos optasse sibi principem dcducendac coloniae, vi

exactos ub Ocnolrorum el Opicorum copiis. Thucydi-

des eos qui migrarunt, vocal Siculos: eos qui expule-

runt, Opicos- sed mullis annis post res Hiacas. Jlaec

sunt quae praecipui scriptures de Siruloruin ex Italia

in Siciliam migralione Iradunt ^54). Ora il nostro

criterio non si ferma a considerare le emigrazioni

posleriori ai tempi Irojani, acCf'tla e tien per vere

(pielle ant('lri)jane dei Siculi, degli Ausdni e degli

Elimi, e slabiiisi'e aiicora die i Liguri ottant' anni

prima dell' assedio di Troja passassero in Sicilia; che
fosser pen') scacciati dalle lor terre per opera dei Pe-

lasglii e degli Uinbri include contradizione, imperoc-

ch^ sappiamo die Umbros inde exegere auliquilus Pe-

lusgi (55), quindi non si potevan mai [)orre in ac-

cordo a combatler i Liguri, perelie neniici fra loro

e perdift i siti da essi tenuli n eran separali di trop-

po. Piirtuttavia Filisto o meglio Dionisio die il cita

non va lunge dal vero; poiclie la cacciata dei Liguri-

fu conseguenza della guerra accesa da un lato dai

Peliisgbi ed Aborigenl contro i Celto Umbri ed i

Siculi, e dall altro da^li Etruschi contro i Celto -

Umbri medesimi transappennini, quand' Ercole scese

in Italia. Questo h punto capitale. I Liguri cacciati

dalla Liguria, passarono in Sicilia 80 anni prima del-

la guerra di Troja, la quale noi, appoggiati alia cro-

nologia De I'arl deverififr les dates, poniamo al 1270;

per lo cbe 1' emigrazione Ligiire rimonterebbe al 1350
innaiizi 1' era volgare. Or rammentiamo cbe la guer-

ra nazionale contro i Siculi e gli Umbri comincid

vtTso il 1380; e che Evandro, il quale accolse Er-

cole sulle rive del Tevere, si stabilr sul colle l^alatino

nel 1335. Laonde ^ a concludersi con tulto il rigore

delle cifre e con tulta la forza e T evidenza del ra-

ziocinio die i Liguri, trapassati in Sicilia, furon co-

stretti air emigrazione dalla guerra di Ercole fatia

suir Alpi e nella Liguria. E qui si da luogo ad altre

solenni considerazioiii.

(4:5) Herod. Euterpe Lib. IT., Coloniae 1526 pa;/. 51.

(*) Anqelo Mazzoldi, Delle Oriqini llaliche Parle 7,

cap. 2. ^. Ilf, vol. 1 Milano 1846. pag. 11.

(46) ilerod. lb. pag. 52.

(**) Fra gli oggeUi di arte antica che .sono nella

Villa Albnni evci una rappresentxizione in bassoriliew

relativa ad Ercole, chiusa da due pilaslrini con clue

leggende in caralteri greci, in cui sono descrille le im-

press di lui: in esse non trovasi la sua venuta in Ita-

lia; ma e da ossercarsi che que' caralteri sono si pic-

coli e sollili, e consumali. da non poiersi leggere in

piu puuli, tanlochc in carl luoghi il Corsini, che le

Iradusse in latino, suppl) come pole o voile, dimenti-

cando quesia inleressante parte delle. gesta del nostro

eroc. Vedi — U Indicazione aniiquaria per la Vdia

Suburb:ina ddl' E''cellentissima casa Albani ediz. sec.

lloma 1803. pag. 123. e seg. ,n. 92, 93, 94.

(47) Diod. Sic. Biblioth. llisl. Ub. IV, cap. 19.

(481 Til. Lie. Hislor. Lib. V. cap. 34.

(49) Plin. Hist. Nat. Lib. Ill, cap. 17.

(50) Corn. Nep. in Vila Hannibalis.
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(***) Allude alia Colonia condotla da Enotro ai

confini de Liguri, la sola colonia greca che in tempi

antelrojani giugnesse in Italia, come il confessano Pau-

sania e lo stesso Dionisio. Vedi nell' Introduzione.

(^\) Diomjs. Halic. Antiq. Rom. Lib. I, pag. 33.

(52) Virg. Aeneid. Lib. VL

(53J Servius in Aeneid. Lib. Vl.

(M). Dionys. Hal. lb. Lib. I pag. 18.

(ab) PUn. Hist. Nat. Lib. Ill, cap. 5.

SILLOGE DI VARIE ISCRIZIONl

In diverse localild di Roma

(Conlinuazione: Vedi la pag. 382.)

187.

Nel nuovo fabbricato prima di entrare in Borgo

Plo.

Ad Puerorum - Pontificiae - Scholae solatium -Pius-

IX - Ponl - Max - Anno 1 860

188.

Via del Mascherone N. 63 nel primo ingresso

Sum Francisci Cancellieri

Oh - ulinam - celebrer - fidis - Ego - semper

Parva licet - nulla

amtcis

domusnomine - clara

189.

Sulla Porta di S. Galla nel 1841

Carolo - Raltasares Odescalchi - Dynastae - Rom -

et Ungariae - Filio Innocentii - XI- Ponl - Max - Ad-
nepoli - qtd - Summis - Ecclesiae - Honoribus - stre-

nue - Posihabitis - Ipsaque - Patrum - Cardinalium -

Purpura - Deposita - In - Societate lesu - Sese - Abdi-

dit - Ibique - Triennio post- Annos - Nat - LVI - De-

cessit XVI- Kal - Sept- Parenlalia - Gives Romanum -

Nomen • Virtute - si Crescit - Animae - Civis - Fortissi-

m» -Aeternam - Requietem Lubentes - Adprecamini

190.

Neir interno dell' ingresso del Coloseo (A. 1851)

Ex - Autoritale - Et - Decrelo - Pit - IX - Pont -

Max - Palroni - In Honorem - Leonardi - Fundatoris-

Palroni - Caeleslis - Anno - Ab - Excessu - Ejus - Cen-

tesimo - Sodales - Ab - Itinere - D. N. Ad - Crucem -

Per - Dies -XV- Mane - Et - A - Meridie - Conve-

niunt - Ad - Sacrum - Condones - Observaliones - Qui -

Sodales - Non- Sunt - Fr - Cum - Sodalibus - Coeant-

Et - Infra - Dies - XV - Rite - Expiali - Ipsum - Le-

$um - Accipianl - Poena - Omni - AbsoluU - Recedent -

Gives - Ospilasve - Vos - Leonardum - Intus - Adesse -

Expetit -

(Prosiegue) A. D. Belli

GIFRA FIGURATA

L Lm A.

A.m A.
. 1. L Z. u

CIFRA FIGURATA PRECEDENTE

da-tut-tep-arti-saetta-vail-giorno

lo-sol che-avea colle saette conte

di (mezzo-i-l-ci) (el-caccia-lo) il capricorno

Da tutte parti saettava il giorno

Lo sol, che area colle saette conte

Di mezzo il del cacciato il capricorno.

Dante Purgatorio, Canto II.

TIPOGRAFIA DI ANGELO I'LACIDI

Via di S.Elena N. 71.

DIREZIONE DEL GIORNALE

Piazza di s. Carlo al Corso n. 433
CAV. GIOVANM DE-ANGELIS

diretlore-proprietario
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I380 av.C.
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ITALIA
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LE TRE ITALIE

/ monumenti , che dalV epoca anteromana al cader

deW impero s' innalzarono suUa parte principale del

coUe, Palatino e neW area del Foro Romano sino

alle falde Capitoline ed alia viva del Tevere, descrilli

dal eav. Camillo Ravioli.

(Contin. V. pag. 406.)

OSSERVAZIONI AL CAPO I.

Che Iratla sulle

CONSIDERAZIONI SOPRA I TRE COLLI DEL LAZIO

SATURNIO, GUNICOLENSE E PALATINO:

DAL i400 AVANTI CRISTO AL 1303, E MONLMENTI
INNALZATI IN QIESTO PERIODO.

Quest" Ercole, per alcuni fantastica espressione del

,mito, il quale lascia monuniento di se sull' alpi Graie

.

neir arce e porto di Moneco, e nello sfratto de' Li-

guri in Siciiia, forse da vaghezza degna d' un cavalier

errante fu tratto m Italia? Credo che nessuno vorra

ammetterlo. Per quanto favolose, contuse e molte-

plici appariscano le imprese di Eroole, dal fondo di

esse si rileva cli' egli avesse un esercito, il quale era

un' accozzaglia di genii diverse, ma coraggiose, rac-

colta nelle difTerenti regioni da lui percorse. Ch' egli

avesse degli Argei, si disse altrove e se ne allega-

rono le testimonianze. Ma qui k a riflettersi die in

Argo stanziarono i Pelasghi, i quali da questa citta

trapassarono nell" Emonia o Tessoglia. Nam primum
habitarunl ( Pelasgi ) apud Argos, nt nunc rocanl,

Achaicum, ejus loci juxla multornm opinionem indi-

genae, a rege Pelasgo sortiti anliquilits hoc vocabulum.

Sexta post aeiate relinquentes Peloponnesitm, migrarunt
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in Hcmoniam, nunc mutato nomine diclam Thessa-

liam (06). Geiite era questa, e cid sia delto in buo-

na pace di Dionisio, non greca , che traeva origine

dalla Tirrenia , come si provo a suo luogo, per sua

posizione facile a vagare e vaga d' imprese e di rischi-,

potrem negare che questi Argei non fossero Pelasghi?

Aveva ancor degli Epei die a lui si aggiuosero, quan-

do abbandonaron 1' Elide, dopo che questa fu deva-

stata dalle sue urmi: ... horuin bona pars Ejjei fuerunt

profecti ab Elide post devaslatam Herculis armis pa-

triam (61). Infine aveva degli Albani, popoli posti

presso r Iberia e il mar Caspio, vi ino alia regione

delle decantate Amazoni: Albanis vicinae Amazones
sunt foS), i qiiali si reputavan di origine Ilalica e

quiadi pur essi in certo mode Pelasghi. Cum Albanis

faedus percussit (lason): qui Herculem ex IlcUia ab

Albano monte cum Geryone extinlo, armenla ejus per

Italiam duceret, seculi dicuntur; quique memores lla-

Mcae originis, pxercilum Cn. Pompeii bello Mithrida-

tieo fratres salulavere (39.

Ora i Tirreni od Elruschi, che erano impegnali in

una guerra nazionale lunga e disastrosa, nella quale

doveltero togliere ad una ad una agli Umbri invasori

ben tre cento terre munite, e che interessarono gli

Aborigeni e i Pela-:ghi a senondarii nell' impresa, de •

bellando Cortona, e lascianJo loro la liberla di cac-

ciare i Sii'uli dal Lazio, conosciuto il valore e la fe-

licita di ErL'ole, non meno che le forze del suo eser-

cito e le genti che il componeano; puo mai supporsi

die non aprissero seco lui delle traliative, onde vol-

gere a protitfo un aiulo si poderoso? Ovvero indipea-

dentemento da ci6, buona parte dell esercito d' Er-

I'ole, essendo di profughi Tirreni, si pu6 supporre che

non anelassero essi al ritorno nelle antidie lor sedi e

che non si fosser legati a lui con palto, subordinalo a

date circoslanze, di riuscir finalmeate in Italia e di

liberarla da coloro, pe' qtiali essi eraao stall ridotli

ill terie straniere? Infallo il fine delle avventure ed

imprese d En-ole e heii formulalo: . . . peragraverit

lollens tyraiinos quotquot essent graves el suhiectis in-

tollerabiles, aut si qua cicitas iniuriose finiiimas di-

ciones infeslaret . . . (60j. La guerra linalmente scop-

pi6 nella petnsola, e chi lece parlard 1 oracolo di

Dodoiia per alTrettare il ritorno dei Pelasghi, i quali

opportunaineiiie preser terra a I Alsio press) Gi\ritavec-

chia e iiello Spinelico presso Ravenna, avra ben sug-

gerfto il da larsi a;l Ercole e a suoi coinpagni, on-

d' essi pure, soeiideiido in Italia, o(tportiinainrinte fos-

ser d' aiuto.

E qui e ineslieri di riepii(>gare lo stalo delle cose

d Italia nel punlo che si ruppe cotesta sapientissima

guerra nazionale. I Tirreni rinfhiusi e stretti iiel ba-

cino deir Arno, potenli per6 sul mar tirreao e padroni

dt;l liltorale lino al Tevere. Le genti Iberiche soprav-

venule a dinno dV Tirreni, rer.hian loli eraii stan-

ziate col nome di Liguri nella regione che dal lor

iiome si disse Liguria, puilroni, ma senza gran navi-

glio, del in.ii'.- non che delle Alpi. Le stesse genii

col noine di Siculi dalle foci del Po dominavano luUa

la regione che e tra T appennino e il mare adria-
tico lino ad Aacona da lor fondala. Net Lazio anlico
le jiopolazioni rozze godevano del semi di civil con-
vivenza piantativi da Saturiio. II resto d' Italia era,

in generate, tenuto dagli Ausoni, dai lapigi e dagli

Elimi: la Si-ilia dai Sicani. - Qjandj ad un Iraiio

irruppe un loi-renle di genti iiujve dalle Alpi nel

gran bacino sulla riva sinistra djl Po: esse di sangue
Gttltieo si dissero Umbri; e noi le deiioininiamo Cel-

lo-Umbri. Costoro allagaroiio e sottomisero mezza
Italia. Coslrinsero i Liguri tra i monli e il mare, e

li divisero ddi Siculi; discacciarono questi dalle sedi

abitate dal Po al Polenza, e padroni degli sbocchi del-

1 appennino , si Iravasarono nel versante del medi-
terraneo danneggiando ed opprimendo i Tirreni, e

facendo centro a Cortona; la regione invasa dal loro

nome si disse Umbria. I Siculi inlanlo spinli ad oslro

si giltarono sul Lazio e roccuparoiio, disea-ciandone

i velusli suoi abitatori; e questi risalendo si gilta-

rono sull appennino e col nome di Aborigeni len-

nero la regione montana, tra il quadrilatero formate
da Rieti, Terni, Norcia ed Aquila; la lor metropoli

fu Lista presso le gole di Antrodoco. A queste inva-

sioni e calamila si turbarono gli Ausoni ed a propria

lutela presero anch' essi delle posizioni nel Lazio, ma
s accordarono coi Siculi.

Delia medesiraa origine ed oppressi dalla slessa

svenlura ben presto allora s' inlesero i Tirreni e gli

Aborigeni; e siccome quelli, essendo ancor potenti per
mare heiichi^ umiliati per terra , con facilila avevano
in Grecia e lino in Asia per le guerre e la fame onde
erano statiafflitti, condotto colonic numerose d'uomiui,
che dal loro emigrare periodicamente, si disser Gicogne
Pelasghi; cosi tenevan viva comunicazione con essi, ma-

lurando una occasione propizia di ribultar gl' inva-

sori. E il piano di campagna fu queslo. — Essi, i

Tirreni, assalterebbero gli Umbri sboocando per 1" ap-

pennino nelle valli sulla dritta riva del Po, con tulte

le loro forze e risorse, neulralizzando i Liguri col

non mostrarsi ostili ai paesi da loro occupali, ed'in-

teressando gli Aborigeni, die si tenevano sulle difese

contro i Siculi, o si assalivano a vii-enda senza n-
sultato, aL'cioc.:lie al congiungersi de' Pelasghi assal-

tassero gli Umbri di qua dell" appennino accennando
a Cortona. Cosi gli Umbri avrebbero dovuto dividere

le loro forze nella simultanea e comhinata olTensiva.

Riuscendo I impresa, i Tirreni avrebber lasciato li-

berta d' azione agli Aborigeni di riconquistare il La-
zio sui Sii'uli, appoggiando ed agevolando l' intra-

presa col rilevare i luoghi ilelf Umbria e della Tir-

renia, occupali momentaneainente da essi Aborigeni

e Pelasghi. — II piano, in mezzo agli oslacoli e al-

r ostinata difesa, riusci a maraviglia. La storia di

batlaglie cainpali ci e ignota; prima o dopo ch' esse

avvenissero e certo che gli Umbri si tennero ai luo-

ghi forti, onde ai Tirreni convenne espugnare ben

trecento castella. prima di ricacciare quelli ollre Po,

corsero molti anni prima che questi potessero dirsi vin-

citori. Intanto fu piiiagevole agli Aborigeno-Pelasghi di
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snidare dal Lazio i Siculi e verso il 1380 innanzi I'era

volgare eran ^ia sui monli Cornicoli edificando castella

presso TAnienc, ed i Siculi poco dopo si trovavan alle

prese ollreil faro coSicaiii, co'quali infine palteggiaro-

no; onde ne venut- il nome di Siciliii a quella cele-

bre isola. Rcsiavan per6 sempre i Liguri padroni de-

gli sbocchi dflle Alpi e della regiorie subalpina e del

golfo. I Tirrerii s' accorsero ch era didicile impresa

il soggiogarii pniidendoli di fronle, non rlie il vin-

cerli, pt-r le posizioni ioro fortissime, da ciii avrebber

potuto anche dopo una perdita riaversi rinfrescando la

guerra-, impirorche era Ioro agevole comprendere il

nolo adagio:

Ma chi tiene il monte e il mare
Pud nel piano ancbe attendare;

E chi liene il mare e il monle
Presto lardi alza la fronle.

Non v" era adunque allro partilo che prendere i

Liguri di rovescio, sloggiarii dagii sbocchi, viiicerli

nel piano; e vinli iion potendo tentare la speranza

di rivincita colla occupazione di terre nella Tirrenia

armata e vincilrice degli Unibri, obbligarli alia enii-

grazione per mare. Quest' ardua impresa fu affidata

air esercilo awenluriere di Ercole, il quale piutto-

stoch^ venir per mare con I' arrriata che possedea,

preferi sapienlemente i pericoli e i daiini di lunga mar-

cia, e traversale leSpagtie, i Pirenei , il paese de'Celli,

comballendo e vincendo supcro le Alpi, sbocco nel

littorale e costrinse nel 1350, ossia 80 anni prima

della guerra di Troja, all' emigrazione quel resto di

genti Iberiche, slraniere ai Tirreni, popoli primitivi

d' Italia. Cosi la penisola fu purgata dalle vane do-

minazioni slraniere che da piu secoli aveano qua e

la scacciato ed assevito i piu anlichi e naturali abi-

tatori di lei. — Per quanlo si voglia accusare d' im-
maginario quest ordine di avvenimenti, la sintesi delle

poche meniorie storiche di quest' epoca remota ed

oscura, conduce a questo, e me ne appello al criterio

dei dotti, che spero non mancheranno a dar luce a

lanto interessante periodo di Storia, restato sempre
oscuro per cause che non saprei acceimare.

Si conceda pure, si dira, che 1' Ercole eroe venis-

se in Italia e la prendesse co' Liguri; ma la coinci-

denza del tempo e delle circostanze, onde quel fatto

si vorrebbe legato alia guerra Aborigeno-Etrusca non

si pu6 concedtre cosi facilmente. Questo dubbio che

si polrebbe afTacciare in quegli animi in ispecie, che

non vedono in Ercole, se non I' csprpssione della for-

za, onde il simbolo ne passo alia riava e alia pelle

del leone. sara iiiteramente dislrutio, allorche si ap-

prendera che quest' Ercole fu onorato di monumenti
nazionali per tutia Italia, e che essendo I" ultimo con-

dottiero di queila guerra naziouale, che a ragione si

disse da me dottissima quanto felicissinia, nbhe o si

arrog6 il nobile incarico di logliere lo stalo eccezio-

nale, il governo mililare, i giudizi statari noi or di-

ciamo. i quali formano quel periodo di trausizione

tra il vecchio che ruina e ilnuovo che si edifica, colle

ricrudescenze dello spirito di partito cosi nel vinto

come nel vincilore. Certamente, chi volesse conside-

rare gli uomini di que' tempi di pasta diversa da noi

sapientoni, sogghignerebbe a queste parole; ma egli

e ben vero che le sociela civili anliche in molte isti-

tuzioni possono reggere al confronto delle moderne

e fors' anche superarle, e qumdi da molti secoli so-

migharsi cosi nel bene, come nel male; e gli avve-

nimenli d' Italia precedono ogni allro in fatto di sag-

gezza civile e militare, onde resia tipo selvaggio e

|)oco esemplare 1" impresa de' Greci all' assedio della

Pelasga Troja, che avvenne oltanla anni dopo i fatti

finora esposti.

Dopo di aver dunque Ercole assettato le cose di

Liguria, pass6 in Elruria; e questo vuol dire che egli

si port6 nel cenlro del movimento politico, onde eran

scaturiti i recenli avvenimenti, a cui oi medesimo

avea posto il suggelio coil' impresa Ligure. Dipoi di-

scese fino alle rive del Tevere, ove pose i suoi ac-

campamenti. Caeterum Hercules post Liguriam Tu-
sciani quoque emensus, cum ad Tibirim devenisset, ca-

stris locum coepil, ubi nunc lioma est, muUis post

aetatibus a Romulo Mortis filio condita (6lj. E tanta

fama egli colse in Italia per le sue gesta e lanta gra-

titudine si coiicili6, che non vi fu paese che a lanto

eroe non dedicasse fani ed are. Passim eliam aUbi

per Ilaliam fana huic deo dicala sunt , araeque

oppidalim el juxta vias erectae: nee facile repe-

rias in Italia locum ubi non colatur hie deus fCS;.

E qui giova fare unosservazione. Gli anlichi ergeva-

no edifici sacri agli Dei, nel tempo sUsso che le

grandi azioni cercavan di perpetuare con un monu-
mento che valesse a ricordarle, onorando la memo-
ria dell'eroe che le avea falte; e siccome le cerimo-

nie di religione entravan in certo modo a sancirle

e quasi a santificarie, cosi i monumenti di tal gene-

re poco nulla differivano da quel sacri al culto

,

menlre era riservato a tempi molto meno anlichi jle-

rezione di monumenti totalmente profani, quali furo-

no le statue equestri.ole pedesiri del Pecile in Atene,

e del tempio de' Roslri in Roma e gli archi di Irion-

fo e le colonne onorarie. Non b luogo questo a far

lunga (lisputa su cit'j; basti quest'osservazione. e il fat-

to appunlo. che nferisce Erodoto quando egli ben di-

stingue nel caso deil'Ercole vetusto e (lell'eroe i tem-

pi che si edilicavan a Ioro per la Grecia. Haee quae

commcmoraiitur , plane declarant Ilerculem vetustum

deum esse. Eoque videntur hi rertissime farere e Grae-
cis^ qui bifariam HerruU Icmpla acdipcauda, colenda-

que censuerunt: uni quidein ut innnortali , cognomine

Olympio immolanles; alterirerout heroi pareniantes((jZ).

E di questo secondo geiiere di monumenti. necessa-

riamente fu onorato I'Ercole eroe in Italia. Difatto

lara Massiina stessa , che Evandro in menioria d'Er-

cole iimalz6 presso al Tevere e alia porta Trigemina
deve ritenersi per tale, tanlo piu che Ercole stesso

primamente 1' ebbe eretta d' improvviso per i buoi ri-

trovati.
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Hanc aram luco statuit (Hercules) quae maxima semper

Diclur nobis, el erit quae maxima semper (64).

e dedicata a Giove Inventore. . . .in proximo ( Her-

cules ) Aram Jovi Inventori posuit
,
quae Romae est

prope portam Trigeminam (65); laonde Evandro chel'e-

resse stabilmente dipoi, esclamodicendo ad Ercole, rico-

nosciuto ch'ei I'ebbe: libique Aram hie diealum in (66).

Epercioritenendo essasempre il nome dall'occasione che

fe' coslruiria, e i sacrifici annual!, de'quali erano in-

caricate le celebri famiglie Pinaria e Potizia, portan-

do la commemorazione de'falti d'Ercole sulla rive del

Tevere, non potevano dislruggere I'intenzione del pri-

me sacrificante che I'ebbe dedicata Jovi Inventori per

la viltoria riportata su Caco , e pel ritrovamento del

buoi.

Questi furono gli onori, che la gralitudine de'Tir-

reai lribut6 all' Eroe , il quale non solo Iiber6 gli

sboccbi delle Alpi ed una irilera proviiicia dall' inva-

sione di stranieri potenti e temuti, ma benancheav-

vi6 e compose ogni bisogna, onde civilmente si go-

vernasse I' Italia dopo cosl lunga e sanguinosa guer-

ra. E non usci dal continente per recarsi in Sicilia,

se non quando tullo fu assetlato; e per questo tene-

va un naviglio, in sicura stazione nel goll'o di Napo-

ii fra Portici e la Torre del Greco, oveil pacse, che per

lal rircostanza rominciovvi a sorgere, prese il nome
da lui e fu detto Ercolano. E qui appare raaggior-

mente che di que' tempi dotlamente si facea la guer-

ra, da non invidiare i principi della moderna strate-

gia. Ercole per mare potea condursi colle sue navi

ill Liguria, ma nol fece per prender di rovescio la

posizioue delle Alpi , e non perche la stagione lo

iinpediva , come avverte Dionisio
,

perloche per la

mancanza del naviglio fu poi costretto a rimaner-

si lungo tempo fra noi, oltrech^ allungarono il tempo
del siio soggiorno la resistenza de'nemici elespugna-

zione de'luoghi I'orti. Coaetus vero est ibi multum tem-

poris leiere
,
propter dassis absentiam ,

quae disline-

batur hibernin tempeslatibus ; turn quia non omnes

Jtalicac qentes ultro ad imperium ejus accesserunl (67)

Ove noi ci dessimo a calcolare questo tempo comin-

ciando dal momentoche i Ligurivinti passarouo in Sici-

lia XO aimi prima della guerra di Troia, che si fiss6 nel

13ri() iiuianzi I'era volgare, all'anno incui si pone Fauno
re degli Abongeni, clie fu del 1335, epoca in cui av-

veniie lo sbarco di Evandro sul Tevere e I incontro

di Ercole con <iueslo re
,

potremmo fissare il sog-

giorno dell'Eroe in Italia a pii'i di 15 anni. Ma la

croiiologia potra ritenersi scrupolosamentc esatta? In

ogni modo lungo tempo fu egli in Italia per la oe-

cessita di compurre le cose ilaliune in un avviamento

civile, prima di riporsi in mare e veleggiare per la

Sitilia, ove forse suo inleiidimeiilo era di conciliare

co' Sicaiii, aiiliclii abilatori dell'lsola, i nuovo vciiuti,

Elimi , Sieuli, Ausoni, e Ligiiri. Hercules autem com-
positis ex animi sentenlia rebus Italicis, et recepto in-

colnmi ex Hispaniis exercilu navali, ac dccimis prae
due in deoruin sacrificia impcnsis, oppido Hem de suo

nomine condito ubi classis ejus stativa habebat; ( quod
nunc quoque a Romanis habitatur inter Pompejos et

Neapolim, lutos omni tempore portus habens) denique

gloriam exemplo futuram posteris, honoresque divinos

apud omnes llalos consecutus, trajecit in Siciliam (68)
Cosi termini la gloriosa impresa d'Ercole, quanto

onorata dagli Italiani antichi, altrettanto disconosciuta

daiRomani cd obliata dai modern!, e cui I'ignoranza piii

ch'altro apposed bel motto di favolosa, solito epiteto che
suol porsi alle cose che superano le arcbitetture fantasti-

che del nostro intelletto, mentre I'ignavia cimpedisce
sovente, di porre I'anahsi dove pur il dovressimo, don-
de uscirebbero de' fatti sinteticamente apprezzabill ed
abbastanza rivestiti dei caratteri del vero.

(56) Dionys. Halic. Antiq. Rom. Lib. I pag. 14.

(57) Id. lb Lib. I. pag. 77.

(58) lustini, Epit. Hislor. Philippic. Trogi Pom-
peii, Lib. \LU.

(59j /(!. lb. Lib. XLII.

(60) Dionys. Halic. lb. Lib. L pag. 33.

(61) Diod. Sic. Bibl. Hist. Lib. IV. cap. 21.

(62) Dionys. Halic. lb. Lib. I, pag. 33.

(63) Herodotus. Euterpe, Lib. II, pag. 51.

(64) Virg. Aeneid. Lib. YIII.

(65) Dionys. Halic. lb. Lib. I pag. 31.

(66) Tit. Lie. Histor. Lib. I, cap. 7.

(67) Dionys. Halic. lb. Lib. I, pag. 33.

loc, cit.

(68) Dionys. Hal. lb. Lib. I, pag. 35.

LA VITA UMANA

L' angelo custode accompagna sulla terra una for-

ma umana, il bambino e nelle braccia della levatrice

che veglia alle prime cure di cui abbisogna, intanto

che la madre, colle mani giunte, ringrazia in silenzio

Iddio d' avere accordalo una sorella a suo figlio. I

due fanciulli cresceranno alcuni anni vicini, si ricam-
bieranno i loro |irimi sorrisi, le prime loro parole;

s' inizieranno nella vita, dividendo le pene ed i pia-

ceri della loro eta, fino al di in cui 1' austero genio

deir umana societa li prendera per mano e indichera

a ciasruu d' essi una via di versa. — A te, o giovi-

iietlo, o i gravi stuilj o la dura scuola delle botteghe!

Chiamato un giorno a giudicare allrui, a prender

parte agli alfari della patria, a portare il giogo delle

responsabilita publiliehe e private, e d' uopo die il

tuo iiigegno s' illumini. Va dunque, e ricevi le lezioni

d' un maestro istruito dal lavoro e dall' esperienza;

ascolta con docilila; medila con perseveranza; non

teiilare ne d' invenlar una nuova vita, ne di mutar

faccia al moixlo; accetta ciu che insegna I' altrui sag-

gezza e lasi-ia si aprino lentamente per te le porte

del lempio anziche volerle scalare.

Ma mentre dai cemento all" intelletto colio studio,

forlifica l' aniina col coraggio ed il corpo con eser-
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cizi atti ad addestrarlo. La vita ^ una mischia fra la

quale vuoisi aprire una via. Impara a soltometterli

tiitte le forze olie I' uomo si rese ausiliaie, fa si die

il corsiere di guerra ti ubbidisca, die il ferro non
tremi in tua mano, die ti si possa dire vaioroso, non
per conquistare una inulile gloria, ma per proteg-

gere il deboie, per poter camminare sempre a testa

alta sulla tua strada, armato dei tuoi diritti,- conscio

del tuo dovere!

Intanto die ti vai preparando la via a un posto

onorevole fra gli uomini, la fanciulla die non ha gua-

ri correva teco sui campi, intrecciandoti coroiie di

fiordalisi, riceve anch' cssa lezioni da" siioi maggiori.

La vedi su quel prato, occupata ad inaffiare la tela

da imbianchire; poi, sotto i tigli che ombreggiano il

limitar delia casa, filar la lana, o recare ai niietitori

il desinare da lei medesima preparato, intanto che la

giovane sposa iegge, allattando il suo neonato, e ad

un tempo accennandole i doveri e le dolcezze delta

maternita?

Ma r ora del l»voro e passata. La giovinetta coile

sue compagne attraversa il prato. £ pensosa e va

sfogliando un garofano. Dietro di lei passa quel gio-

vane di cui le paria spesso sua madre; ei ritorna

dalla caccia col cane e col falcone, e si volge per ve-

dere la bella viandante. Non passera molto tempo e

i desiderii de' parenti saranno compiuti: seduti sul

medesimo scanno e sotto la corona nuziale, ambidue
incomincieranno la vita che finiscono i padri. Gia o-

donsi gli strumenti, i danzatori allegramente s' in-

crociano; che nella catena della societa umana, non

cade anello che non venga surrogalo da un altro;

tutto si perpetua, si rinnova, ed a lato d' ogni tom-

ba trovasi una cuUa.

Luguhre spettacolo per 1' uomo che si ripiega so-

vra se medesimo, e non ha che se nel mondo; ma
qual consolante certezza per colui che si riguarda

come una scintilla del comun focolare, e non si crede

scomparso dal mondo finch^ sopravvive nell' umanita!

I disegni che mi suggerirono queste riflessioni ri-

producono alcuni dipinti, di cui il pittore tedesco

Bendemann voile* ornare la sala del trono nel palaz-

zo reale di Dresda.

Semhrano fatti per spiegarci filosoficamente ci6 che

la vita ha d' importante per tutli. Noi abbiamo dato

soitanto un' composizione del pittore straniero, men-

tre le altre percorrono tutli i gradi e tutti gli inci-

denli del soggetto che voleva sviluppare. Gli ornamenti

di stile tedesco che circondano quel disegni, non fre-

giano le pitture originali; sono composizione del di-

segnatore.

II palazzo di Dresda e di architettura poco rag-

guardevole. Ricostrutto in parte nel 1833 e 1834,

fu minacciato di nuova distruziTJne dalle civili di^cor-

die del 1849. Al plan terreno del cortile principale

vedesi la volta verde. La sala del trono e al prime

piano, vastissima e di malinconico aspelto; ma le sue

pitture di hello stile, che respirano sublimi idee, ba-

stano ad assicurarle durevole celebrila.

L.v VITA lma:«a
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Sul cominciare di queslo secolo nasceva Earle in

Inghillerra da onorati parenti. In sin dall' infanzia

avendo mostrata non volgare attitudine alia piltura

fu posto a studiare iippo un valenle piltore, dal quale

apparati in breve tempo i precelti dell' arte connincid

a dar belle prove del suo valore.

Essendo stato a (jue' di innalzato alia cospicua di-

gnita di governalore generate del Bengala un suo con-

cittadino , venne nella risoluzione di trasferirsi cola,

e cercare in quella spleiidida corle da monarca, la sua

forluna.

Bengala, immenso paese indiano soggetto alia si-

gnoria inglese, si allarga per 104,000 miglia quadra-

te, e il suo quasi sempre piano e fertile suolo ^ po-
polato da 28,000,000 di abitanti. Giace tra il 21"

e 27° di latitudine seltentrionale, e tra r84'' e il 91°

di longitudine orientale. E corse e rigato da molti

tiumi, tra quali son da notare il Bramaputra, il Cosi,

il Concbi, il Dommudda, il Inai, il Cortoia, il Manas
e il Tista, i quali col beiiefizio delle loro acque ren-

"

dono assai ferace quel lerreno, che produie quasi

ogni nianiera di grani e di legumi, e porge in gran
copia zucchero, cotone, indaco, tabacco, lino, sena-

pa, sesamo, papaveri, piantaggini, carote, patate, agli,

cipolle, tamarindi, melagranate, uve, mandorle, cedri,

limoni, melaranci, datteri, ananassi, bambu e gelsi.

Trascorre le sue contrade una mirabile molliludine

di mansueli e di feroci animali , onde vi miri i cani,

le capre, i cervi, i daini, i cavalli, i cameli, gli ele-

fanti, le scimmie, i babbuini, gli alci, le antilope, i

lioni e le terribilissime ligri. Vi ha niolto pesce ne"

suoi mari, ne'suoi flumi e nei numerosi suoi laghi.

11 piu pregialo si e il pesce nero, il mango, il bieti,

i muggici, i porci niarini e le tartarughe. Tra i mi
nerali che vi si Irovano, abbonda il ferro e il carbon
lossile. Fiorentissimo ed estesissimo si e il commercio
di questa vasta provincia britantiica.

II Bengaiesi per lo piii sono di belle e vivaci fat-

tezze, ma di' complessione debole e di spiriti fiacchi.

Haniio dolei maniere, sono rispettosi ed umili co' su-
periori, baldi e prepolenli cogl' inl'eriori.

Citta capitale di questo regno e di tutte le pro-
vincie britanne iielle Indie, si e Calcutta che sorge
sulle rive del tiume Ilouglay. £ questa citta residen-

za del governatore generale inglese, e d numero
de' suoi abilalori giunge a 700,000. Tra i numerosi
edilizii che contiene si moslra bellamente cospicuo
il palazzo del governo, il collegio vescovile, la cat-

teJrale protestanle, e il forte Williams. Vi ha un' ac-
cademia armeua, una sociela asiatica, una societa di

medicina e di frenologia, un collegio sanscritto, un
teatro, aicune scuole di commercio, pareccliie lipo-

grafie, un magnifico giardino e un ampio porto ani-

matissimo per Iraftici e corninerci che si fanno di

merci inglesi, indiane, portoghesi, armene e greche.
Giace Cakulta sotto il 22° di latitudine seltentrionale
d sotlo il 6"* di longi* e orienlale.

Sullo scorciodel 1824 si condusse Earle a Livurpool,

nel cui fumoso porto commeniale avendo trovato un na-
viglio nomato il Forth, chf stava appunto per ispiegare

levele e sferrar 1' ancore alia volta del Bengala , e veg-

gendo che cosi propizia gli sorridea gia la fortuna.

vi s' imbarc6 immaiitinpnli. Dopo lunglii giorni di

travaglioso cammino per 1' immensa vastita dell' ocea-

no alternati da spaventose tempeste e da oslinate bo-

nacce, pervenuli a non grande distanza dal Capo di

Buona Speranza, dovettero fermarsi a Tristan d' Acun-
ha per toglier acqua e lifornirsi di legna.

E Tristan (i' Acunha un' isola che giace in mezzo
air occano atlantico sotto Ufi cielo nebbioso al 37° di

latitudine rneridionale e al 15° di longitudine, e gira

intorno per 50 miglia inrirca. Dessa e la maggiore

di due altre isolette che formano con essa un trian-

golo e un picciol gruppo isolaiio, 1' una denominata

dei rossignuoli, e l' altra I" inaccessibile. Tristan d' A-
cunha e un paese, orrido. scosceso, indspitale, pieno

di massi nerastri e di nude roccie, lia le quali si

spicca e si slancia ardito in aria colla iievosa sua ci-

ma un arduo picco, che si erge quasi slla stessa ai-

tezza di quello di Teneriffa, che si cleva per 3,710

metri sopra il mare. Si veggono nelle sue acque an-

dar notando smisurale, balene e pesci spada e per le

sue coste s' aggirano vitelli, leoni ed elef;inti di mare,

pingoini ed albatros.

Questo gruppo isolano fu scoperto dai Portoghesi

ne' loro primi viaggi pei mari australi, fu visitato e

descritto nel 1643 dagli Olandesi e nel 1767 dai Fran-

cesi.

Arrivato il Forth a Tristan d' Acunha e messe in

mare le scafe, molti corsero a prender terra, fra quali

fu Earle vago di visilare quelle spiagge deserte e ri-

trarre colla sua matita le piii graziose vedute. Tra-

sportato dalla fervida sua immaginazione, senza pen-

sare ad altro comincio a internarsi nell' isola e spia-

re ogni luogo. Mentre sospinto dal suo curioso ardo-

re si va tragiltando senza posa da una (larte all' altra

e osservando quella solitaria terra che gli presentava

alio sguardo ora graziose vallicelle, or crudi e spa-

ventosi macigni; quando frondose collinette, quando

lande deserte; qui apriche prodicelle, la opache fore-

ste, e acute bricche e profondi burroni e spumosi

lorrenti e larghi iiumi e solitudini orrende, dopo

lungo spazio di tempo gia trascorso, si ramment6
de" suoi compagni che avea lasciati sul lido e un fu-

nesto pensiero gli si afl'acci6 tremeiidamente nell' ani-

mo, e gli minacci6 eslrema sclagura. A questa spa-

ventosa immagine allibi di paura, e setiti agghiac-

ciarsi il sangue nelle vene. Il desio della propria sal-

vezza gli rianim6 la vita, gli ringargliardi le I'orze,

gli pose r ale ai piedi. Corre sinanioso ed ansante

e veduto on alto ed acuto macigno, da cui scorger

si potea tulta la sottoposta marina, inerpic6 sopra

rapidamente. Gittato di lassii uno sguardo sul lido

non vide pii persona nata, non mirA pin nessun va-

scello, ma solo osserv6 una spiaggia muta, deserta,

sepolcrale; il mure che poi anzi era cheto e tranq.iil-
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lo, sconvolto da furiosa tempesia, e lontano loiitano

lanto che appi'iia il potea I occliio distiii<;ii(>re, agi-

tato da cavallorii, baltuto da flutli riconobbe l' in-

glese iiavigiio. A quest' amara vista die un' urio di-

sperato, si morse ambo ie labbra per furore, si per-
cosse ia fronle, si stracci6 la lunga e bionda cbioma
che portava, e soprappreso da un gelo di niorte si

senll mancare li- I'orze e iasciossi cadere so[)ra un
ronchione di inacigno. Stato li iungamente eoi go-
miti appunlaii aile giiioccbia, col viso nascoslo tra

le palme dellc niani immerso in I'eraii pensieri, si riz-

z6 a un tratto in piedi e tulto rasserenato in vista

rivolse un guardo lampeggiaiite della piu viva fidu-
ria in verso il cielo e caiaamente invocolio a volerlo
soccorrerrt in lanta acerbita di affanni, in tanlo stre-
ffio di cose.

II sole vibrava gli uitimi raggi su quelle orride
baize e le rendea ancora piu u-isti e desolate colla

pallida tinta delia raoribonda sua luce. Lo sl'ortunato

britunno sprovislo di lutlo, abbandonato da ogni uma-
no conforlo, nuovo in quella esecrata regione discese

da quell altura e prese il cammino verso ia spiaggia
del mare. A salli, a sbaizi rovinava giii quell" infe-

lice per quella scoscese e ronchiose rocce. e ad ogni
rumore che gli feria I' orecchio, senlia lanciarsi il

cuore, gelare il sangue, rizzare i capelli. Ad ogni
tratto gli parea di piombare in qualcbe precipizio, o
limaner sotto a qualcbe frana. Gia sentiva tulto il

ribrezzo che 1' uomo prova all?, vista di una feroce

ed afl'amata belva, poiche gli sembrava di mirare,
ora un furibondo leone che I'azzannasse, ora una effe-

rata tigre che lo squartasse, ora un enorme serpente
che r ingbioltisse.

Arrivato dopo immense Hitiche e inenarabili pene di

morte alia riva del mare, quando gia la notte rico-

priva di bruno velo le stellate volte del firmamento,
cominciia trascorrere sul solitario lido gridaudo a tut-

ta gola aiuto e merre. Ma alle acute sue grida ai pielosi

lament! non rispondea allro che il cupo reboar del

mare e il lugubre canto di qualche notturno uccello.

Al vedersi cosi solo soletto, misero, deserto , oaduto
d'ogni umaua speranza piii volte fu in sul punto di

gittarsi fra I'onde invece di aspeltare che qualcbe

mostro marino venisse ad ingoiarlo o che lenla lenla

lo uccidesse la fame. Ma quest' orrenda risoluzione

vennegli tosto rintuzzata dal balsamico pensiero di

un Dio iuimensamcnle provvido e pietoso che non h-
Si'ia privo dfU'amorosa sua cura neppure il piu vile

insetto della t''rra e il piu piccolo (iorellino del cam-

po. Ondeclit in luogo di gittarsi maltamente al dis()e-

rato, si gitlo nelle ample bracoia di Dio che accoglie

cbiunque a lui flducialmi>nte si rivolge. Postosi in gi-

nocchio e alzati nuovacnente gli occhi al cielo , fra

I'urlare dflla ti^tnpesla e il sihilo de' venti, drizz6 al

Re delluniverso la piu calda preghiera, che mai suo-

iiasse sul labbro di un infelice e che forse la prima

volta saliva da quell inospita terra in sino alia gloria

degli eterni tabernacoli.

Compiuta la fervida prece e girato inlorno lo sguar-

do gli parve di vedere lontano lontano il chiarore di

una piccola luce. Surse imin;uitinenti in pi 'i e pie-

no di speranza e d allegrezza in cores"incammin6 di-

(ilato a quella volta. Ma dopo aver Iungamente corso

s'avvide d'esser cadulo in errore. Lo S|)lendor d una
Stella che spuntava dal mare avea tratto in ingan-

no lo sventuralo Laile, che dal colmo della gioia ri-

piombo di colpo nell abisso del pianlo e della dispe-

raziorie.

Trafitto dalla fame, oppresso dalla stanchezza, af-

franlo dal dolore si butt6 disteso sul lido per liposa-

re le affralite membra e velare gli occhi al sonno, se

tanta passione danimo consenlitoglie lo avesse. Men-
tre qua e la si volgea non trovando requie e invo-

cando inutilmentea ienire I'asprezza de'suoi mali la ca-

ra soavita di grato sopore
,

gli venne di bel n'ovo
vedulo il fioco raggio di un novello lume. Cadulo la

prima volta in doloroso inganno, leniea anche ora di

rimaner deluso. Mentre il si e il no gli tenzonava

pel capo, il prepolente desio della propria salvezza

vinse il partito. Balzato dritto in piedi corre fretto-

loso verso quel clivo , dove parea che splendesse

I'invocata Gammella , ma alia meta dell erla gli

sembr6 di essere stato nuovamente lirato in inganno
dalla fervula sua fantasia , e rai-nlre dolentissimo e

scorato ritorna indieiro, ode il lalrare il un cane. Ri-

piglia allora aniinoso I'abbandonala via e rapidamente
savanza. Mira gia sorgere una cajjanna, vede gia un
uomo che gli muove incotitro , ode i patrii accenti,

accoglie il suo saluto e gia osserva le sue braccia di-

stese per riceverlo nel suo seiio. Da quel ()rimo istan-

te credette Earle di trasogiiare e di vedere qualche

notturno fantasma. o qualche magico incantesimo: ma
Gnalmente cerlifi''''to qualcosa fosse, nell iin|)eto della

gioia die gli trabocoava dal cuore si gitu'i in segno
della piii calda gratitudine a pieJi di qell'angelo con-

solatore, il quale tosto rialzatolo da terra e slreltolo-

si paternamente al pello, lo inli-odusse nella sua abi-

tazione.

Era costui il caporale Gless spedito alcuni anni

innanzi dal Capo di Buona Speranza ail occuparecon
un piccolo drappello militare quell'isola a iiome del-

limpero Brilannico. Ma esseiiilo stato poco appresso

cioe nel 1820 richiamato co'suoi soldali dairAmraira-
glialo di Londra, egli che gia sera adusato a ijuella

solitarie conlrade e rormalo si avea un tenimenlo, pre-

g6 di rimaner solo in quell'isola in qnalila di padrone
a noine del ?< d [ii^hilteira, e di leg^ieri I'olleime.

Etilrato Earle nella magione di Gless si vide tosto

diiianzi la genlil inoglie di lui, la quale ncolinalolo

delle piu aifeltuose e squisite cortesie gli offri losio

del lalte e del te, che egli aviJamenle accolse e che

fu per lui il piu grato e salutare ristoro cbe potesse

mai desiderare dojio si lungo ed angoscioso digiuno

Ricuperatosi alquanlo dei lollerati palimenti e ricon-

fortato di si cara compagnia noii cessava di render

solenni grazie a Dio di tanlo benefizioa lui coiiceduto

e di mostrare colle piu calde parole I'eterna ricono-

.scenza che professata avrebbe ai generosi suoi ospiti,
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mentre facea mille carezze e dava mille baci all'uni-

co loro figliuolo di poco piu di due lustri , che egli

toltosi in grembo, amorosamente sel slringeva al cuo-

re.

Sopra un ameno poggetto, in cui potea liberamente

spaziare la vista a gran distunza del mare, conlorna-

ta da verde siepe sorgea la piccola, ma elegante ca-

sina del caporale fornita di semplici ma forbiti arne-

si 8 masserizie. Non guari di la lontano vi era.un

piccolo orticello ricco di molti e saporosi erbaggi, e

un grazioso giardinelto con vaghi ed odorosi Oori: si

vedea qui e la andar vagando polli, capre, montoni,

maiali e vaccbe, clie Gless permutava col jjiscotto, col

te,quandocapitava in quella spiaggia qualche naviglio.

Onde non e a dire , se contento fosse del suo stato

il tranquiilo caporale signore e monarca di quella ter-

ra. In poco tempo fa visitare ad Earle tutta quell'i-

sola e disegnarne le piii vagbe vedute. Spesso per

ricreargli I'animo e soUazzario lo conducea seco alia

raccia delia foca, del leone marino e de'pingoini.

Earle che avea creduto di trovare in quell' orrida

terra la morte piii disperata, era fuori di s^ per la

contentezza di vedersi in seno di ospili si buoni e

cordiali che studiavansi di mostrargli a tutte Tore la

piu tenera aflezione e la pin larga generosita. A ri-

cambiare in parte beneficii cosi singolari pose ogni

cura ad ammaestrare il loro figliuolo. Gl'insegno in

corto tempo a leggere, e per imparargli a scrivere,

si valse per difetto di carta del rovescio delle pagine

del suo album in cui avea rilratto a vivi tocchi e a

fosche tinte i luoghi piu grandiosi e selvaggi di

quell'isola.

Era di gia scorso un anno ed Earle non avea an-

cora veduto per que' mari deserti spuntare una vela,

apparire un naviglio. Fornito di una natura vivacis-

sima e di un' ardente fantasia non potea piu patire

di vedersi confinato iu luogo cosi solitario e remoto

da ogni consorzio umano, e da quella terra d' esiglio,

comecchc alleggerita assai dall' amore e dalle assidue

cure deir ospite famiglia, risospirava le patrie contra-

de. A capo di quattordici mesi per6 furono esauditi

i cocenti voti con mirabil sua contentezza, ma con

infinito dispiacere di Gless e delta sua famiglia, che
gli avean posto singolare affetto; poiche essendo ca-

pitato per avvenlura un naviglio inglese, lo accolse

nel suo seno e lo ricondusse lieto e salvo alia natale

sua terra.

Prof. Alessandro Alti
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